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MASTER
M USE

DIRETTO SERIALE, COMPATIBILE

MICROSOFT* MOUSE SYSTEM MOUSE*
INSTALLABILE SU XT, AT, 386 E COMPATIBILI

MASTER MOUSE

250 DPI MOUSE PAD-RIDUTTORE 9-1-25 PIN 59.000 +IVA

350 DPI MOUSE PAD-RIDUTTORE 9^25 PIN 89.000 +iva

350 DPI MOUSE PAD-RIDUTTORE 9^-25 PIN-TURBO CAD 120.000 +iva

350 DPI MOUSE PAD-RIDUTTORE 9-25 PIN - DR. HALO 110.000 +iva

HXS
PADIGLIONE 21

STAND EST 21-5VEDI PROVA MC LUGLIO '89.

SOFTCOM srl - Pzza del Monastero, 17 - 10146 TORINO - Tel. 011/710594 - 711996 - Fax 011/729435



SOFTCOM: SELEZIONA, IMPORTA, DISTRIBUISCE!

!

HARD DISK REMOVIBILI

20 e 40 MByte

FACILMENTE INSTALLABILI SU XT/AT/386

E COMPATIBILI.

SONO COMPOSTI DA DUE PARTI:

1 - FRAME ESTERNO: DA MONTARE AL POSTO
DI UN DRIVE 5" V4 STANDARD E

COLLEGABILE AD UN NORMALE
CONTROLLER PER HARD DISK.

2 - FRAME INTERNO: CON HARD DISK DA
20 o 40 MByte INSERIBILE NEL FRAME
ESTERNO E BLOCCATO TRAMITE UNA
SERRATURA DI SICUREZZA.

FINALMENTE POTRAI AVERE CAPACITÀ DI

ARCHIVIAZIONE ILLIMITATA A COSTI MOLTO
CONTENUTI, UTILIZZARE LO STESSO HARD
DISK SU DIVERSI COMPUTER ANCHE
DISTANTI TRA LORO, PRESERVARE LA
RISERVATEZZA DEI DATI E MOLTO ALTRO AL
PREZZO E CON LE GARANZIE DI

COMPATIBILITÀ CHE SOLO UN NORMALE
HARD DISK PUÒ DARE!

-MODELLO 20 MB
FRAME ESTERNO + INTERNO 20 MB + BORSA

- MODULO 20 MB AGGIUNTIVO
-MODELLO 40 MB
FRAME ESTERNO + INTERNO 40 MB + BORSA

-MODULO 40 MB AGGIUNTIVO

L. 790.000 + IVA
L. 590.000 + IVA

L. 990.000 + IVA
L. 790.000 + IVA

SOFTCOM S.R.L. P.ZA DEL MONASTER0 17 - 10146 TORINO - TEL. 011 /710594 - 711996 - FAX 011 7729435
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AAR srl - Via Magenta, 1 3/1 5r - 50123 Firenze

ACCA srl - Vìa Michelangelo Cianciulli. 41 - 83048 Mon-
tella

Aiseuropa srl - Via G. Ferrari, 2 - 00195 Roma
Algol spa - Via Feltre, 28/6 - 20132 Milano

Amstrad spa - Via Riccione, 14 - 20156 Milano

Area Systems Italia sas - C.so Siracusa. 79 - 10137
Torino

Armonia snc - V.le Carducci, 5 - 31015 Conegliano

Veneto
Artel Informatica srl - Largo Parolini. 52 - 36061 Bassano
del Grappa

Atari Italia spa Via Bellini. 21 - 20095 Cusano Milanino

A.S. System Via Verdi, 31 - 09128 Cagliari

Bondweil Italia srl - Via Cantò, 19 - 20092 Cinisello

Balsamo
Buffetti Data spa - P ie V. Bottego, 51 - 00154 Roma
Bull HN Information Systems Italia spa - Via G.B.

Pirelli, 32 - 20124 Milano

Byte Line - Via Lorenzo il Magnifico, 148

00162 Roma
Canon Italia spa - Via Mecenate, 90 - 20138 Milano

CBM spa - Via Paolo Di Dono. 3/A - 00143 Roma
CBS srl - Via Comelico 3 - 20135 Milano

Citizen Europe Ltd - Welling.House 4-10 Cowley Road
Uxbridge Middles. UB8 2XV
Compaq Computer spa - Milanofiori - Strada 7, Pai. R
20089 Rozzano

Computel sdf - Vocabolo Costa, 150

05020 Castel Dell'Aquila

Computer Associates spa - Strada 4 Pai Q8
20089 Milanofiori Rozzano
Computer Discount srl - Viale Lenin, 12/c - 40139
Bologna

Contradata - Via Monte Bianco, 4 - 20052 Monza
Convert snc - V le Shakespeare, 47 - 00144 Roma
Cosmic srl Via Viggiano, 70 - 00178 Roma
Cronos Informatica - Via G. Pian dei Carpini, 96/1

50127 Firenze

CSH srl - Via dei Giornalisti, 40 - 00135 Roma
C.D.C. spa - Via Toscoromagnola, 61 -

56012 Fomacette

DEC Sistemi srl - Via Lucarelli, 62/D - 70124 Bari

Digitek srl Via Valli. 28 - 4201 1 Bagnolo in Piano

Discom srl - Via Marcello Garosi, 23 - 00128 Roma
Disitaco spa - Via Arbia, 60 - 00199 Roma
DMC srl - Strada Statale 3 bis Tiberina - 0601 1 Cerbara

Easy Data - Via Adolfo Omodeo, 31/d - 00179 Roma
Edia Borland - Via Guido Cavalcanti. 5 - 20127 Milano

Elettronica Centostelle srl - Via delle Cento Stelle, 5/a-b

50137 Firenze

E.GI.S. - Via Castro de' Volsci. 42
00179 Roma
E.I.S. spa - Via Fieno. 8 - 20123 Milano

Fantasoft - Via O. Targioni Tozzetti, 7b
57126 Livorno

Gianni Vecchietti GVH - Via della Selva Pescarola, 12/2

40131 Bologna

Hitachi Sales Italiana spa - Via Ludovico di Breme. 9
20156 Milano

H.B.S. Hardware Business Systems srl - Via G. Jannelli.

218 - 80131 Napoli

H.H.C. Italiana srl - Viale Libia, 209 - 00199 Roma
len Elettronica srl - Via Ravenna, 98 - 65122 Pescara

IBM Italia spa Via Pirelli, 18 - 20124 Milano

Info.Sist - Via Malia, 8 - 00198 Roma
Ing, Olivetti 8i C. spa - Via Caldera. 21 - 20153 Milano

Ing. Olivetti & C. spa - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea

14/15

94/285

83 Italiana Computers srl - Via Villapiana. 5 - 00173 Roma
60 ITT Multicomponents Filiale Italiana Viale Milano Fiori

Pai. E 5 - 20090 Assago
226 KAO Corporation sa - Puig Dels Tudons. 10 - 08210

Barberà del Valles (Barcelona) Spagna
285 M3 Informatica sas - Via Forlì, 82 - 10149 Torino

80 Mactronics Data Systems srl - Viale Jenner, 40/a -

20159 Milano

181 Masterbit snc - Viale dei Romagnoli, 35 - 00121 Ostia

283 Media Disk - Via Ciociaria, 12 - 00162 Roma
28 Mega Byte - Piazza Duomo, 17 - 25015 Desenzano del

Garda

68/69 Memorex Telex Italia spa - Via Caldera. 21/D - 20153
Milano

287 Micro Spot srl - Via Acilia. 244 - 00125 Roma
Microlink srl - Via Montegrappa. 177 - 50047 Prato

Microsoft spa - Via Cassanese. 224 Pai. Tiepolo

20090 Segrate

Multiware snc di L, Cervani & C. - Via S. Sanvito 60
21100 Varese

IV cop. Nec Business Systems Italiana srl - V.le Milanofiori Slr.

6, Pai. NI - 20089 Rozzano

46 New Tech - Taiwan

96 Nelcom srl - Corso Casale. 120 - 10132 Torino

68 Paolini spa - Via dell'Arco di Travertino 35 - 00178 Roma
78 Pertel srl - Via Matteucci. 4 - 10143 Torino

77 Philips spa - P.zza IV novembre. 3 - 20124 Milano

43/45 Philips spa - Viale Elvezia. 2 - 20052 Monza
71 Pi. Elle System srl - Via Fratelli Piazza, 5 - 20152 Milano

284 Porta Portese - Via di Porta Maggiore, 95 - 00185 Roma
20/21/94 Quotha 32 srl - Via Accursio, 2 - 50125 Firenze

209 Ready Informatica srl - Via Pineta, 14 - 22060 Sirtori

47 Sampo - Taiwan

95/97/99 Schneider Italia srl - Centro Direz. Lombardo Pai. E

20060 Cassina De Pecchi

67 + Seat Divisione Stet spa - Via del Policlinico. 147

inser. naz. 00161 Roma
193 Silver System snc - Via Tevere, 2/A - 16156 Genova
254 Sincron - Via Cassia, 701 - 00189 Roma
92/93 Sisoft spa - Corso Sempione. 8 - 20154 Milano

Il cop./3-73 Softcom srl - P.za del Monastero. 17 - 10146 Torino

16/17 Soico spa - Via Eridano. 15 - 26100 Cremona
237 S.A.R.A. Elettronica srl - Via Licoda. 18 - 80014 Giu-

gliano

48 S.C. Computers - Via Enrico Fermi, 4

40024 Castel San Pietro T,

91/147 S.H.R. Italia srl - Via Faentina 175/A - 48010 Fornace

Zarattini

189 Tandon Computers spa - Via E. Fermi, 20 - 20094

Assago
72 Taurino Computers snc - P.zza Carducci, 13 - 15100

Alessandria

63/65 Technimedia AUDIOREVIEW , AUDIOGUIDA - Via Carlo

Perrier, 9 - 00157 Roma
78 Telav International srl - Via L. Da Vinci, 43

20090 Trezzano sul Naviglio

49 The Fortune - Taiwan

33/35 Tradinform srl - Via Carlo Perrier, 4 - 00157 Roma
18/19 Trust International srl - Via degli Orefici, 175

40050 Centergros - Funo
75 Tulip Computers Italia spa Via Mecenate. 76/3

20138 Milano

53/54/55/57 Unibit spa Via di Torre Rigata. 6 - 00131 Roma
50/51 Unidata srl - Via San Damaso. 20 - 00165 Roma
98 Uniware srl - Via Matera. 3 - 00182 Roma
50/51 Ware Bit - V.le Pasteur, 70 - 00144 Roma
143 Zenith Data Systems Italia srl - Via Conservatorio. 22 -

20122 Milano.
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Se ti abboni o rinnovi l’abbonamento
a MCmicrocomputer, puoi ricevere due minifloppy,

oppure due microfloppy Dysan doppia faccia doppia
densità, con un supplemento di sole 3.500 lire.

Non perdere quest’occasione!

Ritaglia e spedisci oggi stesso il tagliando per

sottoscrivere l’abbonamento pubblicato nell'ultima

pagina della rivista. I dischetti ti saranno spediti in una
robusta confezione a prova di danneggiamenti postali.

INREGALQ
DUE MINIFLOPPY DA 5.25"

OPPURE
DUE MICROFLOPPY DA 3.5"

DOPPIA FACCIA DOPPIA DENSITÀ

Dysan
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Compuprint vi dà la campagna pubblicitaria più veloce che c’è.

INVIATE QUESTO FAX 02/67792875

Riceverete informazioni immediate.

E Compuprint la gamma di stampanti professionali più completa e

più venduta in Italia. Compuprint è più veloce nella stampa, più veloce

nell'assistenza, più veloce negli interventi.

<qjp) U U M F Li i'"

:

K ì Ni

Affidabilità e Assistenza

Firmati Bull.

Inviate al più presto la documentazione richiesta al recapito che vi indico:

NOME COGNOME

INCARICO IN .AZIENDA

SOCIETÀ

VIA \°

CAP CITTÀ PROV.

TEL. TELEFAX Y

DATA OHE

Worldwide

Information

Systems

Bull •

MC 1
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Ing. Marco Guerra, Amministratore Delegato ATAR1 Itali



77

Al DTP CENTER ATARI

LE INCREDIBILI PRESTAZIONI

DEL DESKTOP
PUBLISHING ATARI

DIVENTANO
ASSOLUTAMENTE CREDIBILI.

77

SISTEMA DTP ATARI DA L. 5.700.000 + IVA.

Abbiamo organizzato i DTP Center Atari perché sappiamo come è

difficile avere un quadro completo delle prestazioni del DeskTop Publi-

shing avanzato. Perciò, nei migliori negozi specializzati, da oggi sono a

vostra disposizione hardware, software, ed esperti Atari per dimostrazioni

specifiche. Così scoprirete che la professionalità del DTP Atari comincia

con l’alta velocità di lavoro e la grande facilità di utilizzo, grazie al suo

mouse e alla sua interfaccia grafica ad icone.

Grazie a questa flessibilità operativa potrete creare testi, oppure im-

portarli da programmi esterni, anche da ambienti MS-DOS, e combinarli

con innumerevoli opzioni grafiche e decorative o con immagini fotografi-

che: l’aspetto finale dei documenti sarà quello che già appare sullo schermo.

Con un sistema DTP Atari, avrete così documenti e pubblicazioni

veramente professionali, a un prezzo veramente ragionevole.

I nostri esperti rispondono alla Hot Line Atari 02/6196462.

ATARI è allo SMAU, Pad. 17/1, Stand H20-M21.

AATARI
POWER WITHOUT THE PRICE.



Le semplici proprietà della programmazione object-oriented
di Turbo Pascal 5.5 vi soccorrono anche nelle situazioni più disperate.



SANT’OGGETTO, AIUTACI TU.
Il mondo reale è sempre più complicato.

Programmare bene è sempre più arduo.

Ma per il sollievo del nostro cervello, ecco

un vero fenomeno: la nuova versione di

Turbo Pascal con la programmazione

object-oriented.

Turbo Pascal 5.5.
Fi na Imente,

la programmazione
ob j ect-ori ented .

E’ la risposta più geniale alla complessità

delle nuove applicazioni. E’ una filosofìa,

che rende elementari le programmazioni

più ingarbugliate. Con Turbo Pascal 5.5

potete impararla, e applicarla, in un am-

biente collaudatissimo.

Ma l'oggetto, cos'è?

Nella programmazione object-oriented

(OOP) si lavora in modo più vicino alla

struttura del pensiero. Codice e dati ven-

gono fusi in unità chiamate oggetti. I

programmi si sviluppano utilizzando

questi oggetti in modo sciolto e veloce. Le

leggi sono semplici: l’ereditarietà (gli og-

getti ereditano le loro caratteristiche da

altri oggetti) e il polimorfismo (la stessa

azione dà risultati diversi su oggetti di-

versi).

GP“ Basta provare la OOPper impadro-

nirsene subito e non tornare più indietro.

Tutto diventa più ordinato e naturale. I

programmi sono più facili da costruire e

da modificare.

Gir’ Turbo Pascal 5.5 è il mezzo migliore

perpassare a questo nuovo modo di pen-

sare. Perchè la OOP si unisce al suo

Turbo Pascal 5.5 esaudisce
i l vos t ro des i de r i o d i una
programmazione più pura.

straordinario ambiente integrato, dal

quale potete accedere all 'editor, al poten-

tissimo compilatore da 34.000 linee/min.,

al linker e soprattutto al sofisticato de-

bugger integrato per scovare gli errori a

livello di sorgente.

Lo zenit, poi,
è Turbo Pasca 15.5
Professi ona l

.

Sommate la programmazione object-

oriented a Turbo Assembler, ilpiù veloce

in circolazione. Aggiungete il nuovissimo

Turbo Debugger che affronta programmi

di qualsiasi dimensione.

G^° Risultato? Il package Turbo Pascal

5.5 Professional.

Ci l i eg i na

per i pascalofili.

Anzi, ciliegiona. Se avete Turbo Pascal

4.0 o 5.0, Borland vi offre di passare al

package Turbo Pascal 5.5 Professionalad

un prezzo ridìcolo: 299. 000 lire. E se avete

Turbo Pascal 5.0 Professional, il prezzo

è ancora più folle: 199.000 lire.

GP3
Ma attenzione: è una follia valida

solo fino al 1° settembre!

Desidero acquistare (segnare i quadratini).

O Desidero informazioni (segnare i pallini).

O Turbo Pascal 5. J ita L 299.000

O Turbo Pascal 5.5 Professional ita 498.000

O Turbo Pascal Runtime Library 249.000

O Turbo Pascal Database Toolbox'
1

179.000

O Turbo Pascal Editor Toolbox* 179.000

O Turbo Pascal Grapbix Toolbox " 179.000

O Turbo Pascal NumericaI Toolbox" 179.000

O Turbo Pascal Tutor’ 149.000

O Turbo CIO ita 299.000

O Turbo C 2.0 Professional ita 498.000

O Turbo C Rumiate Library 249.000

O Turbo Assembler/Debugger ita 299.000

O Turbo Basic 1.1 ita 199.000

O Turbo Basic Database Toolbox * 179.000

O Turbo Basic Editor Toolbox* 179.000

O Turbo Prolog 2.0" 249.000

O Turbo Prolog Toolbox ’ 179.000

O Quattro ita 399.000

HO Sprint’ 399.000

O Sidekick Plus ita 399.000

O Eureka" 298.000

O Reflex LI ita 298.000

Fol le offerta
"Passa a Professional".

Turbo Pascal 5.5 Professional ita

(per utenti di Turbo Pascal 4.0 o 5.0) 299.000

Turbo Pascal 5.5 Professional ita

(per utenti di Turbo Pascal 50 Professional) 199.000

Segnare ri ' licenza

(L'offerta è valida fino al /. 989).

* Disponibile attualmente sedo in inglese.

I prezzi si intendono IVA 9% esclusa.

Computer:

Dischetti da: pollici

Pagherò contrassegno al postino (+ L 6.000)

Allego assegno non trasf ri’

Pagherò con Cattasi American Express

l~l Bankamencard ri'

Partita IVA

Nome e cognome

Indirizzo

CAP e atta

Firma

Eiiu Badanti
[
via Cavalcami 5. 20127 Milano, 022610102

EDIA BORIANO
Una mano al cervello.



il mondo del vero software
Il software è finalmente diventato facile, potente, ma soprattutto, grazie a Microlink, ac-

cessibile a tutti, subito, nelle ultime versioni e a prezzi internazionali: il mondo infatti è
sempre più piccolo. E quello degli appassionati è anche sempre più intelligente: non a ca-

so oggi copiare non ha più senso.

Il nostro successo ne è la dimostrazione migliore. Grazie amici.

DATA BASE
Clipper Summer 87
Paradox 3.0

Paradox 386 2.0

Paradox Edizione Rete
DB IV 1.1

Fox Base Plus

Fox Base Plus 386
101 Utility for DBase 111

DBXL Diamond
Reflex 2.0

WORD PROCESSING

* Samna Ami I

Il primo WORD PROCES-
SOR in ambiente Windows
inversione Italianachenon
ti farà rimpiangere il DTP.
Prezzo imbattibile

L. 180.000

I e L. 750.000

Microsoft Word 5.0

Word 5. gratis mouse*upgr. il.

Wordstar 2000 3.0

* Wordstar 5.5

Borland Sprint

INTEGRATI
Microsoft Works 1.05

Framework III 1.0

SPREADSHEET
Microsoft Excel 2.1

Microsoft Excel 2.1

Borland Quattro
101 Macros for Excel

101 Macros for Lotus

See more Lotus
* Lotus 123 3.0

. 580.000

. 720.000

. 850.000

. 550.000

.
720.000

. 560.000

.
320.000

.
220.000

. 220.000

. 210.000

. 630.000

* Lotus 123 3.0 ì

Il più diffuso spreadsheet
nella versione più attesa da
tutti gli utenti

L 730.000

LINGUAGGI
Microsoft Basic Compiler 6.0

Microsoft C Compiler 5.

1

* Quick MASM/C 1.0

Macro Assembler 5.

1

Microsoft Quick C 2.0

Borland Turbo C 2.0

* Borland Turbo Pascal 5.5

* Microsoft Quick Basic 4.5

Microsoft Quick Basic 4.5

Microsoft Cobol Compiler 3.0

Microsoft Pascal Compiler 4.0

* Microsoft Quick Pascal 1.0

Borland Turbo Prolog 2.0

Borland Turbo Prolog 1 I

Borland Turbo BASIC 1.1

Turbo Assembler Debugger
Turbo Assembler Debugger
Turbo C 2.0 Professional

Turbo Pascal Profess. 5.5

Lattice C Compiler

On line guide Pascal

APL Plus

Quicksilver Diamond
DESKTOP PUBUSHING
Xerox Ventura Publisher 2.0

Aldus Portfolio Design News
Prosoft Fontasy III

Softcraft font editor

Softcraft font effects

Softcraft wysifonts

Fonts Bitstream

Aldus PageMaker 3.0

MWUW.WS

vf

380.000
590.000

250.000

240.000

150.000
240.000

240.000

210.000
140.000

LI. 100.000
L, 490.000
L. 160.000

L 180.000

L. 180.000

L 160.000

L. 240,000

L. 190.000

L. 395.000

L. 395.000

L 690.000

L. 230.000

L. 1.150.000

L 990.000

L. 1.420.000
210.000
270.000

390.000
180.000

180.000

320.000

L. 1.040.000

Aldus PageMaker 3.0 i

Lo standard di riferimento

nei programmi DTP. oggi

finalmente nella versione

3.0 in italiano

Listino L. 1.765.000
Microlink L. 1.350.000

PERSONAL MANAGEMENT
Lotus Agenda
Microsoft Project 4.0

UTILITY
* Mace Gold Utility 4.1 L. 170.000



cresce, e c’è un motivo:

/TzTzfero>/7/Mf
MICROLINK s.r.l. Viale Momegrappa 177 50047 PRATO

Come ordinare:

. Per telefono 0574/595 1 5 1 *) A T7
• Per fa* 0574/594800

• Per posta MICROLINK s.r.l. - C.P. 122 • 50047 PRATO

Norton Commander 2.0

Norton Utility 4.5

Norton Utility Advanced
Norton Editor

Fastback Plus 2.09

* Disk Technician Adv. 6.0

Sidekick Plus 3 2

Sidekick Plus 3.2

AT Pizzaz Plus

Fasttrax

Watchdog 5.0

Ram Test

Option board deluxe 5.3

PC Tools Deluxe 5.5

H-Test H-Format 2*)

Disk Explorer

Quemm 386» ’ ^

155.000

145.000
210.000

140.000
270.000

280.000

330.000

330.000

260.000
185.000

580.000
140.000

320.000
165.000
220.000

240.000

210.000

* Lotus Magellan e
L'eccezionale esploratore

per navigare fra i mari

tempestosidel vostro hard-

L. 180.000

RUZZINI
Microsoft Flight Simulator

FI5 Strike Eagle II

Jet 2.1

The Ancient Art of War
Where in Europe is CSD
Conflict in Vietnam
Where in World is CSD i

F19 Stealth Fighter

3/D Helicopter Simulation i

Western Europe Scenery Disk i

Crusade in Europe

Championship Basketball

80.000
130.000
130.000

130.000

130.000

130.000
130.000

130.000
130.000

120.000

130.000
130.000

130.000

* Maxx yoke
L'unicaautenticaclocheper
simulatori di volo oggi in

bundle con Flight Simula-

tor L. 320.000

* Microsoft Windows
386 2.11 1

L'ambiente operativo che
rende possibile un vero
multitaskingsuperando640
Kb L. 280.000

Windows 286 2.11

OS/2 Pres. Manager Toolkil

DS Concurrent DOS 386 3 UT. .

MS Dos 4.01

IBM Dos 4.01

IBM OS/2 1.1

. 180.000

.
690.000

. 710.000

. 270.000

. 350.000

. 890.000

• Spedizione postale gratuita

in tutta Italia.

• Informazioni gratuite ed

automatiche sugli upgrade.
• ..HOT LINE» telefonica

gratuita per tutti i clienti.

IBM Dos 3.30

IBM Dos 3.30 Tec.Ref.Manual
P. Norton on line guide OS/2
Quarterdeck Deskview Cotnp.

Quarterdeck Deskview 2.25

* Quarterdeck Deskview 386
GRAFICA
* Lotus Freelance Plus 3-0

Harvard Graphics 2.12

Paintbrush Plus Windows
Publisher’s Paintbrush 1.64

Microsoft Chart 3.0

Boeing Graphics 3-D
Micrographx Graph Plus 1.0

Lucid 3-D 2.0

Statgraphics 3.0

Corel Draw 1.1 e
Finalmente anche sui vo-

stri PC un vero programma
di grafica vettoriale che
fornirà una marcia in più

alla vostra stazione DTP
L. 710.000

* Designer 2.1

Illustrator Windows 1.0

Geni Ardine
Formworx
COMUNICAZIONE
V-Term III

V-Term 220
Crosstalk XVI 3.61

Smartcom III

Desklink 2.0

Carbon Copy Plus 5.1

Laplink Plus III

PROGETTAZIONE CAD-CAM
Design Cad 3-D
Autosketch 2,0

MARKETING
Who Wath When
Sales Generator Plus

Telemagic
HARDWARE

Micro50**

; Ma '50 In versione

Al prezzo
mercato

Richiedeteci il catalogo completo su disco e I

demo dei prodotd di vostro interesse.

Microlink Mouse Pad
Paradise VGA Plus

LoaiMouse



CHI SENONSOKX).
Immaginate la più bella gamma
di computer della terra. Ora

pensate che potete ottenere il

meglio dei sistemi e prodotti al

miglior prezzo direttamente sul

mercato italiano. Bene
,
adesso

aprite gli occhi e leggete chiara-

DPC/88 - 8088/1 0 MHz, 51 2-640K, DPC/286 - 80286/ 1 2 MHz, 51 2K - DPC/386SE - 80386SX/1 6 MHz, 2-4MB,

1 o 2 FDD, HD30MB, CGA/HERCULES 1 ,5MB, 1 FDD, HD3Q o 65MB, VGA 1 FDD, HD20 o 60MB, VGA

rVHsòTcò)
DISTRIBUTORE NAZIONALE ESCLUSIVO DAEWOODAEWOO TELECOM CO LTD

DPC/386-25,

80386/25 o 33
1 FDD, HD do 65

S0IC0 S.P.A. - 26100

AGENZIE AUTORIZZATE:
LOMBARDIA: EMMEBIEMME ITALIA S.R.L. - GORLE (BG) ® 035/655516 • TRE VENEZIE: BCA S.R.L. - TRIESTE ® 040/824225 • LIGURIA: TECNOERRE S.N.C. - GEI

CAMPANIA: ATM INFORMATICA - NAPOLI ® 081/619976 • CALABRIA E PUGLIA: TUOTO P. - COSENZA 1

PRESENTI ALLO SMAU



mente chi ha reso questo sogno

uno realtà concreto.

Dite
,
o questo punto

,
non vi sem-

bro di veder saltar fuori dolio

pagina un delfino

?

Cose che capitano solo agli esper-

ti marinai
,
come tutti i nostri clienti.

DLT - 80C86/10 MHz o 80C286/1 2 MHz
O.80386SX/16 MHz, 512KB • 2.5MB,

1 o 2 FDD, HD20MB, LCD bock-lit

DPC/386-33
MHz, 4- 16MB
a 7Q0MB, VGA

DPS/386S 80386SX/16 MHz, 2-4MB,
1 FDD, HD20 o 60MB, VGA,
PS/2 e MCA compatibile

DPC/386-16, DPC/386-20
80386/16 o 20 MHz, 1 -8MB, 1 FDD,

HD 65 o 155MB, VGA

CREMONA - VIA ERIDANO, 15 - TEL 0372/41 1821 (4 linee] - TELEFAX 0372/23705Chisenon Soico.
OVA® 010/313880 • PIEMONTE: TECNOERI - N.C. - NOVI LIGURE (AL) » 0143/78377 • TOSCANA E UMBRIA: CENTRO SERVIZI ITALIA S.R.L. - FIRENZE S 055/218833

D984/38120 • SICILIA: SCAI S.R.L. - PALERÀ S 091/528720 • SARDEGNA: SCS S.R.L. - SASSARI ® 079/216303

- PAD. 17 POST. D24
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tE - EPSON - NEC - HYUNDAI STAR - ATI GENIUS - PHILIPS - CHINON - WESTERN DIGITAL

I PANASONIC - ROLAND - SEAGATE - BROTHER - QTEC - SHARP - HEWLETT PACKARD



Contattateci, rimarrete sorpresi

TRUST INTERNATIONAL s.r.l. - VIA DEGLI OREFICI, 175 - BLOCCO 26 - 40050 CENTERGROSS - FUNO (BO) ITALIY

TEL. 051/86.35.55 (7 linee r.a.l - FAX 051/86.38.87 - TELEX 51 1419 CEGROS I ATT TRUST
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Schede Grafiche VGA

Schede Upgrade ed

Espansione RAM

Tavolette Grafiche

Mouse, Schede Speciali,

Chips e Scanner

Quotho32

Leader ner vocazione

Tutto . Software, Hardware,

Peripherals delle migliori marche,

dubito. Spedizione Gratuita*

tramite corriere Alimondo; dispo-

nibilità immediata di magazzino.

Ai migliori prezzi di i[ mercato.



Per chi inizia, per chi vuole di più, per chi vuole andare al massimo

DISITACO PERSONAL COMPUTER.

IBM Compatibile
Sistema completo

10 MHz -51 2K
STARTER XT

15MHz -1024K

BIG MAX XT
16MHz ,„„„™.1024K

BIG MAX AT
CPU INTEL 8088, 8/16 bit NEC V20 comp. 8088, 8/16 bit INTEL 80286, 16 bit

CHIP SET - - NEAT

COPROCESSORE NAT. 8087 opzionale 8087 opzionale 80287 opzionale

CLOCK 10/4.77MHz I5/4.77MHZ I2/8MHZ

STATI DI ATTESA Zero Zero Zero

CACHE MEMORY - - -

RAM 512KBesp.a 1024KB 1024KB standard 1024KB esp. a 16MB

SHADOW RAM - -
Si

DISK DRIVE 1 1 FDD 5.25' (360KB) 1 FDD 5.25' (360KB) 1 FDD 5.25' 11.2MB)

DISK DRIVE 2 1 FDD 5.25' (360KB) 1 FDD 3.5' (720KB) 1 FDD 3.5' (720KB) 1 Hard D. 20MB

CONTROLLER 1 :3 interleave 1 :3 interleave 1:2 interleave 12MHz o Wait

ESPANSIONI 8 slot 8 slot 8 slot

SCHEDA GRAFICA Hercules e CGA Hercules e CGA Hercules e CGA

MONITOR 12' monocromatico I4
-

monocr. doppia modalità 14’ monocr. doppia modalità

INTERFACCE 1 parallela 1 seriale 1 parallela 2 seriali 1 parallela 2 seriali

TASTIERA 102 tasti professional 102 tasti professional 102 tasti professional

SIST. OPER. SUPP. MS-DOS MS-DOS MS-DOS, MS-OS/2, UNIX, XENIX

GARANZIA 1 2 mesi 12 mesi 12 mesi

Disponibili anche con
Monitor COA, EOA e VGA.

L. 1 .290.000 - iva

Con 2 FDD (360KB) L, 1.490.000 .ih

L. 1.890.000 .va

Con HARD DISK 20MB (40ms) L. 2.490.000. ».

L. 3.390.000 .va

Con HARD DISK 40MB I25msl L 3.990.000 ».

Con HARD DISK 20MB (40ms) L. 1 .990.000 . ». Con HARD DISK 40MB I25ms> L 2.990.000 . iv» Con HARD DISK 70MB I28msl L. 4.590.000 ».

DISITACO S.p.A. PUNTI VENDITA DIRETTI FILIALI

PRODUTTORE & DISTRIBUTORE ROMA: Via Aureliana, 47/49/51/ Tel. 06/4747853/2/4 PIEMONTE Tel. 01 1/327668-393373

COMPUTER E PERIFERICHE Via Aurelia, 352A Tel. 06/6235146 LOMBARDIA Tel. 0364/61631

Via Arbia, 60 - 00199 Roma-ltalia

Tel. 06/8440766-851 1 20-8442288/9

Via Massaciuccoli. 25/A Tel. 06/8390100

Lungo Tevere Meliini. 37 Tel. 06/3605278

CAMPANIA Tel. 081/8631804

CALABRIA Tel. 0984/481971

Telex 626834 DITACO 1
- Fax 06/857607 Largo Forano, 6/7/8 Tel. 06/839 1 556-83 1 4678I PUGLIA Tel. 083 1/27662

ibm t un mudilo inTtnnATionAL momESS macmmcs coki-. bwx».
KS05/2 sono MARCI II DI MICB0S0I7 ISC

SICILIA Tel. 0934/26040

SARDEGNA Tel. 070/290731



Efficienti. Praticamente indispensabili.

m*

21.6MHz w»1024K
BABY MAX AT

26.7MHz 1024K
TORRE 386

30.9 MHz _™.2048K
TORRE 386 CACHE

IBM Compatibile
Sistema completo

INTEL 80286, 16 bit IPiTEL 80386, 32 bit IHTEL 80386, 32 bit CPU

NEAT 386 CHIPSet 386 CHIPSet CHIP SET

80287 opzionale 80387 opzionale 80387 opzionale COPROCESSORE MAT.

16/8 MHz 16/20 0 I6/25MHZ 20/6MHZ CLOCK

Zero Zero Zero STATI DI ATTESA
- - 64KB di RAM Statica (25ms) CACHE MEMORY

1024KB esp. a 16MB 1024KB esp. a 16MB 2048KB esp. a 16MB RAM
Si Si Si SHADOW RAM

1 FDD 5.25- (1.2MB) 1 FDD 5.25' (1.2MB) 1 FDD 5,25‘( 1,2MB) DISK DRIVE 1

1 FDD 3.5’ (1.44MB) 1 Hard D. 20MB 1 FDD 3.5' (1.44MB), 1 Hard D. 40MB 1 FDD 3,5' (1,44MB), 1 Hard D. 70MB DISK DRIVE 2

1:1 interleave 16MHz o Wait 1:1 interleave 1:1 interleave CONTROLLER

8 Slot 8 Slot 6 Slot ESPANSIONI

EOA Super Autoswitch (640x480) Hercules e CQA EOA Super Autoswitch (640x480) SCHEDA GRAFICA

1
4’ monocr. doppia modalità 14' monocr. doppia modalità 14' monocr. doppia modalità MONITOR

1 parallela 2 seriali 1 parallela 2 seriali 1 parallela 4 seriali INTERFACCE

102 tasti professional 1 02 tasti professional 1 02 tasti professional TASTIERA

MS-DOS, MS-OS/2, UNIX, XENIX MS-DOS, MS-OS/2, UHIX, XEHIX MS-DOS, MS-OS/2, UHIX, XEHIX SIST. OPER. SUP.

1 2 mesi 12 mesi 1 2 mesi GARANZIA

L. 3.890.000 iva

Con HARD DISK 40MB |25ms) L 4.490.000 . «a

Con HARD DISK 70MB (28ms) L 5. 190.000 . .a

L. 6.090.000 iva

Con HARD DISK 70MB I28msl L. 6.690.000 . m
Con HARD DISK 1 10MB (28ms) L 7.590.000.™

L. 8.350.000 • iva

Con HARD DISK 1 10MB (28ms) L. 9.250.000 . ha

Con HARD DISK 340MB Il6ms) U 10.950.000.™

Disponibili anche con
Monitor CQA, EOA e VGA.

DISITACO
Il potere dell'efficacia.



GIÀ' COMPRESI NI

L.5.499.000
PRONTO AMSTRAD.

Telefona allo 02/26410511, ti daremo
tutte le informazioni. O scrivi a casella

postale 10794 - 20124 Milano.

Ti aspettiamo allo SMAU.

Incluso: «0386 20 MHz,
4 Mb RAM 64 Kb cache 35 ns,

monitor VGA B/N, HD 65 Mb,
FD 1,44 Mb 3 "12. MS-DOS 4.01®,

Mouse,Windows®, GW Basic® e Microsoft

Excel e Word 5 già compresi nel prezzo.

IJ TROVI QUI.

Presso gli Advanced Business Center
Amstrad; cercali su “Amstrad Magazi
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E' così semplice ottenere dalla Swift 24 una

quantità di prestazioni!

E questo perché tutte le sue caratteristiche sono
controllate mediante uno speciale pannello con

display a cristalli liquidi. Così senza bisogno di

cacciaviti o di interruttori a posizioni multiple,

basterà premere un tasto per impostare la Swift

24 nel modo desiderato.

Al di là delle caratteristiche standard di gestione

dei fogli, avrete a disposizione l'alimentazione

dal basso e la funzione di scorrimento e strappo

della carta e inoltre, col dispositivo di

stazionamento carta, potrete passare più

facilmente dai moduli continui ai fogli singoli.

Ed è altrettanto facile ottenere delle stampe

perfette. L'apparecchio è infatti dotato di un
font draft a quattro letter quality oltre alla

possibilità di scelta di emulazione tra IBM*,

Epson* e NEC*.

Potrete inoltre programmare e memorizzare

fino a quattro formati di stampa preselezionati e

vi è anche un'opzione di stampa a colori

facilissima da usare.

Tutto ciò ad una velocità di stampa fino a 1 92 cps

per draft e 64 cps per LQ. Naturalmente il tutto è

coperto dalla garanzia Citizen, l'unica valida per

due anni.

In effetti la Swift 24 ha le stesse caratteristiche

dei modelli a 24 pin che sono molto più costosi.

Farete un affare anche solo dando un'occhiata al

suo incredibile prezzo: 990.000 lire.

Per ulteriori

informazioni

contattateci

Telavlnt'l:

Milano (02) 445 5741

Telcom:

Milano (02) 404 7648

Datateci

Roma (06) 327 5594



I nostri PC sono i migliori.
Basta una telefonata per avere il

meglio del mercato direttamente a

casa o in azienda.

Consegna in 72 ore.

Prezzi incredibilmente più

bassi di Case che offrono prodotti

equivalenti con 'marchio famoso'.

Assemblaggio su misura, in

base alle esigenze: non pagate per

quello che non vi serve.

Assistenza tecnica ineguaglia-

bile perché acquistate direttamente.

Fantasoft vi offre tutto questo,

ed altro ancora, dopo anni di espe-

rienza nella distribuzione.

un Landmark speed index di 16 MHz
e quindi senza essere particolarmente

'tirate' permettono ottime prestazioni

anche con il software più pesante. Il

bios Award ne garantisce la piena

compatibilità.

Distribuiamo macchine 80386

fin 'dall'inizio'. 11 nostro PC Master 386

20 MHz è stato definito dalla rivista

Chip di giugno "un'alternativa molto

allettante da prendere in seria conside-

razione", e stiamo immettendo sul

mercato nuovi modelli a 25 MHz con

cache memory dalle incredibili presta-

zioni: telefonateci per informazioni.

UNA VASTA GAMMA
DI PERSONAL

Qualsiasi applicazione vi interessi i

nostri PC sono in grado di suppor-

tarla.

I sistemi PC Master 80286 sono

espandibili a 4 Mb direttamente su

piastra madre con i convenienti chip

RAM 41 1000, e supportano lo stan-

dard EMS LIM 4.0, nonché OS/2,

Xenix e DOS 4.0. Le motherboard Sun-

tac da noi installate sono ormai ben

testate ed apprezzate anche dai non
addetti e vantano già migliaia di unità

vendute: il clock a 12 MHz 0 wait ha

ASSISTENZA TECNICA
E GARANZIA

A vita, e gratis, assistenza telefonica,

consulenza tecnica e manodopera in

caso di guasto.

Le nostre garanzie scritte

coprono tutti i singoli pezzi da qual-

siasi difetto fino a 6 o 12 mesi.

Poiché vendiamo i nostri PC
anche come parti staccate sempre

disponibili a magazzino siamo in

grado di sostituire in tempi eccezio-

nalmente brevi qualsiasi componente
dovesse risultare difettoso.

Cosa che succede di rado.

SISTEMI AT & 386

Alcune configurazioni di esempio fra le molte

disponibili: vi invitiamo a fare confronti.

PC Master 80286

cabinet desktop con alimentatore 220 W - 3+1 slot

motherboard Suntac Landmark speed 16 MHz 0 w
8 slot 8/16 bit - zoccolo per 80287-10

512 Kb RAM installati espandibili a 4 Mb
100% compatibile con specifiche EMS 4.0

disk drive 5,25" 1 .2 Mb o 3,5" 1 .44 Mb
porta Centronics - tastiera 102 tasti microswitch

monitor mono fiat 14"/Hercules monitor multisync 14"/VGA 800x600

hard disk 20 Mb L. 1.990.000 hard disk 20 Mb L. 2.950.000

hard disk 40 Mb L. 2.200.000 hard disk 40 Mb L. 3.150.000

PC Master 80386

cabinet desktop con alimentatore 220W - 3+1 slot

motherboard Vip Landmark speed 21/27 MHz 0 wait (interleaved)

6 slot 8/16 bit + 2 slot 32 bit - zoccolo per 80387-20

1 Mb RAM installato espandibile a 8 Mb (16 Mb con scheda opzionale)

disk drive 5,25" 1.2 Mb o 3,5" 1.44 Mb
porta Centronics - tastiera 102 tasti microswitch

monitor mono fiat 14'7Hercules monitor multisync 14"/VGA 800x600

hard disk 20 Mb L. 3.490.000 hard disk 20 Mb L. 4.450.000

hard disk 40 Mb L. 3.700.000 hard disk 40 Mb L. 4.650.000

ACCESSORI E PERIFERICHE
Offriamo a prezzi estremamente

competitivi tutto quello che può ser-

vire ad espandere il vostro personal:

MOUSE MASTER L. 59.000

MOUSE MASTER HIRES L. 89.000

SCANNER A4 DESKTOP L. 1.290.000

HANDY SCANNER PLUS L. 390.000

SCHEDA RAM 2 MB EMS L. 850.000

MODEM SMARTLINK da L. 185.000

INTEL 8087-5 L. 195.000

INTEL 80287-10 L. 525.000

INTEL 80387-20 L. 950.000

HARD REMOVIBILI da L. 590.000

HARD CARD da L. 550.000

HARD DISK 20 Mb L. 370.000

HARD DISK 32 Mb L. 530.000

HARD DISK 40 Mb L. 590.000

disponibili 80 Mb & ESDI 100/180 Mb
SCHEDA VGA 800x600 L. 390.000

SCHEDA VGA 1024x768 L. 490.000

MONITOR MULTISYNC L. 850.000

TAVOLETTA GENIUS L. 590.000

GRUPPI CONTINUITÀ' da L. 690.000

MAINBOARD 286-12 L. 390.000

MAINBOARD 386-20 L. 1 .490.000

il resto sul nostro catalogo: telefonate

per richiederlo o per quotazioni.

ma perché do-
vreste crederci?
Ordinate il vostro PC.

Testatelo con tutto il software

che volete. Provatelo in qualsiasi con-

dizione: se per qualsiasi motivo - che a

noi non interessa conoscere - la mac-

china, pur senza difetti apparenti, non
rispondesse alle vostre esigenze

potrete rispedircela indietro entro 8

giorni 1 dalla ricezione e riavere inte-

ramente il vostro denaro: questa è

l'incredibile garanzia Fantasoft.

Anche in questo siamo i primi.

'in porto franco, con manuali, garanzie ed imballo,

nelle condizioni rigorosamenti originali (condizioni

non valide per i Sigg. Rivenditori).

FANTASOFT
COMPUTER HOUSE

* 0586/805.200
Fantasoft - Via O.T.Tozzetti 7/b

57126 LIVORNO - Fax: 0586/803.094

Vendita all'ingrosso e per corrispondenza
Prezzi franco sede IVA 19% esclusa

Sconti a Rivenditori e per quantità

Richiedere catalogo completo o telefonare

Tutti i marchi citati sono registrati



PORTATILISSIMI !!!
I MIGLIORI, NATURALMENTE!
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TIP 3200

Microprocessore 80C286 8/10

MHz
No. 1 FDD 3"1 /2 1 .44 MB + No.

1 HDD 20 MB
Batterie ricaricabili intercam-

biabili

Uscita per monitor esterno

EGA compatibile

Peso Kg. 4,900 (senza batterie)

TIP 2200
* Microprocessore Nec V20

4.77/9.54 MHz
No. 1 FDD 3"1/2 720 KB + No.

1 HDD 20 MB
Batterie riaricabili intercambia-

bili

Peso Kg. 4,900 (senza batterie)

TIP 1200

Come modello TIP 2200 ma con

No. 2 FDD 3"1/2 720 KB e senza

Hard Disk.

ACCESSORI PER TUTTI I MO-
DELLI
FDD esterno 5"1/4 360 KB
Modem 1200 bps da inserire

internamente

Batterie di ricambio

Bus di espansione esterno

Pacchetto di comunicazione

(RS232 + cavo + soft)

Kit di tasti italiani

Adattatore seriale 9-25 pin

Comoda ed elegante borsa per

il trasporto

Espansione RAM di ulteriori 1

MB (solo per modello 3200)

via T. Romagnola, 61/63

56012 Fornacette (Pisa)

tei. 0587-422.022 (centralino)

tei. 0587-422.033 (hotiine)

fax. 0587-422.034

tlx 501875 CDC SPA

PAD. 17 POST. K31/H33

filiale di Milano

via Cenisio, 14

20154 Milano

tei. 02-3310.4431

fax. 02-3310.4432

filiale di Roma
via Luigi Tandura, 38/40

00128 Roma
tei. 06-5071.642

fax. 06-5071.618



•Perchè accontentarsi di un anonimo clone quando possiamo offrirvi dei

•Commodore
Secondo produttore mediale di PC, detentore del 15,6% del-

l’intero mercato, Commodore offre una linea completa di Per-

sonal XT, AT e 386 contraddistinti da prestazioni e robustezza

che solo la tecnologia americana, unita alla beinola affidabili-

tà propria dei prodotti “Made in Germany", possono garantirvi.

I modelli sotto elencati sono tutti accompagnati dalla garanzia

ufficiale della Commodore Italiana èpa, valida presso tutta la

rete di assistenza, formata da centinaia tra punti di appoggio e

centri autorizzati, capillarmente presente sull’intero territorio

nazionale.

Se state pensando “fin qua niente di nuovo” avete ragione: in-

fatti l'unica novità è che, per un periodo di tempo limitato ed

a scopo promozionale, noi ve li offriamo a circa.metà prezzo!

L.,1.495.000

maleCPU Intel 8088 10 Mhz, coprocessore opzioi

^ memoria 640 Kb RAM, 1 drive 360 Kb, 1 hard disk 20 Mb

interfacce seriale, parallela, mouse Microsoft compatibile

scheda grafica multistandard “AGA" tastiera estesa 102 tasti

software c manualistica: MS/DOS e GW BASIC

PC 30 III

CPU Intel 80286 12 Mhz. coproces opzionale

!.. 2.193.000

Spedizioni in fitta Italia, consegna a domicilio tramite corriere

espresso/aereo in 48 ore.contributo fisso spedizione L. 19.000.

’
I prezzi indititi ^sono IVA 19% esclusa.

memoria 640 Kb RAM, 1 drive 1.44 Mb. 1 hard disk 20 Mb

interfacce seriale, parallela, mouse Microsoft compatibile

^ scheda grafica Super EGA (risoluzione 800x600), tastiera estesa

software e manualistica: MS/DOS e GW BASIC

re 40 ni L. 3.1954)00

CPU Intel 80286 12 Mhz, coprocessore opzionale

1 Mb RAM (esp. a 15 Mb con specifiche L1M ), 1 drive 1.2 Mb

hard disk da 40 Mb tipo ESDI (super-veloce)

interfacce seriale, parallela, mouse,Microsoft compatibile

^ scheda grafica VGA ( 256.000 colori), tastiera estesa

software e manualistica: MS/DOS e GW BASIC

PC50 III L. 3.695.000

CPU Intel 80486 sx 16 Mhz, coprocessore opzionale

^ 1 Mb RAM, 1 drive 1,44 Mb, hard disk 40 Mb ESDI (super-veloce )

interfacce seriale, parallela, mouse Microsoft compatibile

^ scheda grafica VGA ( 256.000 colori ), tastiera estesa

software e manualistica: MS/DOS e GW BASIC

Provate a fare qualche conto, e vedrete voi stessi che con que-

sti prezzi i PC Commodore, a parità di configurazione, costano

sicuramente meno dei vari “Taìwanesi”. Per quanto riguarda la

qualità e le prestazioni, venite a trovarci per una prova “su

strada": capirle .che il 15% deH’utenza‘mondiale non ha scel-

to Commodore per caso...

Per completare il Vs. sistema con una stampante degna del PC

cui sarà collegata, possiamo offrirvi una gamma completa di

stampanti delle migliori marche: Star, Oki, Nec, Mannesmann

Tally. Fujitsu.

Offerta valida presso le ns. Showroom di:

Desenzano (BS) Piazza Malvezzi, 14 • Tel. 030/9144880

Verona, Piazza S. Tomaso, 10/1 1 - Tel. 045/8010782
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fax. 0587-422.034

tlx 501875 CDC SPA

filiale di Milano

viaCenisio, 14

20154 Milano

tei. 02-3310.4431

fax. 02-3310.4432



da quando

ha scoperto i Grandi Particolari di

Computer Associates

il responsabile E.D.P. passa la notte

a sostituire

tutti i fogli elettronici con

SUPERCALC

5

W9

I GRANDI PARTICOLARI DI SUPERCALC 5:

GESTIONE MULTISHEET CON HOTLINK

Una delle novità più importanti di SuperCalc 5 è

la possibilità di operare un collegamento dina-

mico fra diversi fogli di lavoro, ognuno registrato

con un proprio nome di file, quindi come entità

separata. È possibile lavorare con 255 fogli di la-

voro contemporaneamente, con intervalli 3D; inol-

tre si possono visualizzare ed elaborare su scher-

mo tre fogli nello stesso tempo.

DEBUGGING E AUDITING

II programma è dotato di una serie di utility che

consentono di evidenziare le relazioni intercorren-

ti fra le varie celle di un foglio di lavoro, di sco-

prire situazioni passibili di errore, di localizzare e

modificare le stringhe.

GRAFICA TRIDIMENSIONALE AD ALTA RISOLUZIONE

SuperCalc 5 è costituito da un modulo grafico

molto ricco ed evoluto. Si avvale di oltre 100 tipi

di diagrammi bidimensionali e tridimensionali,

personalizzabili con numerosi font tipografici, gri-

glie e riquadri. SuperCalc 5 supporta numerosi ti-

pi di plotter e stampanti sia a colori che in bian-

co e nero.

SUPERCALC 5

IL FOGLIO ELETTRONICO

CHE PENSA IN GRANDE

COMPATIBILITÀ CON LOTUS 1-2-3

Con SuperCalc 5 è possibile lavorare utilizzando

l'albero dei comandi di Lotus 1-2-3, evitando cosi

le consuete perdite di tempo e di risorse che si

verificano nell'apprendimento di un nuovo

prodotto.

SUPPORTO DI RETE AVANZATO

Il programma è predisposto per il collegamento

in rete ed il numero degli utenti su LAN è illimita-

to. Una delle caratteristiche di maggior rilievo di

SC5 è quella di poter scambiare i dati con Lotus

1-2-3 in rete.

ADD IN

A SuperCalc 5 sono agganciabili programmi ag-

giuntivi,come Silverado il potente database del-

la Computer Associates, che ne estendono le ca-

pacità.

(Computer
Associates
Software superior by design

La duplicazione è vietata in quanto coperta dai

diritti d'autore Per venire incontro alle esigenze

delle aziende la Computer Associates offre site-

license per grande utenza.
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Hai acquistato

un Software qua-

lunque e sei rima-

sto solo con il tuo Personal? Se
cerchi aiuto, se vuoi un software

che dialoghi con la massima
semplicità, chiama ARCA: una
guida per la gestione aziendale,

multiutente in ambienti MS-DOS.
Perchè ARCA si rivolge sia alla

piccola che alla grande azienda

con un sofisticato sistema di

GUIDA ALL’EVOLUZIONE
AZIENDALE

programmazione che garantisce

velocità, semplicità e sicurezza

dati. Ma soprattutto ARCA è

aperta a qualsiasi personalizza-

zione. ARCA: una guida per

creare archivi, ricercare e ge-

stire dati, commesse, stampare
documenti contabili, program-
mare scadenze e produzione,

emettere fatture e preventivi.

ARCA ti aiuta in ogni punto del

programma con un HELP in linea.

lucnouATirA .a . iaaai n- I AMA OamIÌaI -TaI naia/ 1

)bba7.i7cma r « . TaUIa» naoa/OAin



CONOSCIAMO IL VALORE
DEI NOSTRI GIOIELLI.

INTERQUAD^



SIAMO PRESENTI
ALLO SMAU 89

Padiglione 15

Salone 2

Posteggio H03-H04

UNA RISPOSTA PERSONALE
La COMPUTEL è lieta di presentare

la sua nuova famiglia

di Personal Computers.

Una famiglia numerosa,

frutto di grande impegno
e di fantasia, creata

per dare all'utente

una vera

III II.UHI.

I

informatica.

EAGLE COMPUTEL
I nostri prodotti vengono torniti con
sistemo operativo MS-DOS originale

Microsoft e. a richiesta,

con sistema operativo XENIX SCO

COSTRUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PFRSONAl COMPUTERS E PERIFERICHE

05020 CASTEL DELL'AQUILA (TR) - ITALY - Tel. (0744) 935126/935329 - Fax (0744) 935314



PER QUESTO LI ABBIAMO
MESSI AL SICURO.

QUI DEATRO.

1NTERQUAD



Per IO anni
vi abbiamo offerto il contorno.

(
\

ORA MERITATE
IL PIATTO FORTE.

Titan.
La forza italiana.



Dal 1989 i frutti dell 'informatica

Honeywell Bull si chiamano Bull.

In Bull si concentra così tutto il

grande patrimonio d'esperienze ma-

turato nel mondo dalla partnership

con Honeywell e Nec. Per questo Bull

può darvi una polpa che ha sapore

europeo, americano e giapponese.

Anche in Italia Bull continuerà a

ricoprire il ruolo di protagonista del-

l'informatica nazionale.

Con oltre 4600 professionisti im-

pegnati ogni giorno nella progetta-

zione, produzione, vendita e assisten-

za di hardware, software e soluzioni

informatiche tra le più avanzate.

Con il Centro diRicerca e Sviluppo

di Pregnana Milanese e gli stabili-

menti di Caluso, tra i più moderni e

competitivi d’Europa.

Con una rete commerciale e di as-

sistenza che copre l’intero territorio

nazionale, e con i più qualificati

Distributori e Software House.

Bull ha trasformato l’informatica

nel fattore strategico per gestire la

vostra impresa. Se volete avere un'a-

zienda ecceziona-

le, la polpa è qual-

cosa di cuinonpo-
tete fare a meno. È

la forza straordina-

ria delle soluzioni

informatiche Bull.

Worldwide

Information

Bull #

I frutti dell’informatica.
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un amico
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SALONE 1

POSTEGGIO B1/B3

vostro computer deve essere più di

una macchina capace soltanto di con-

tare. Deve conservare e ge-

stire i vostri dati più prezio-

si. Vi deve aiutare nel lavoro,

non vi deve tradire mai.

Ma un computer, an-

che con il software

più completo, re-

sta una mac-

r~a 1

1 ono l'or-contare. Il

ganizzazione, l’assisten-

za, la capacità di consi-

gliarvi e di aiutarvi che

danno vita al vostro

computer e lo rendono

un amico. I ntrare in un

negozio potendo acquista-

re i sistemi più attuali con

garanzia totale, disporre

di un servizio di assisten-

za rapido ed economico,

scegliere una mac-

china assemblata su

misura per il proprio

lavoro con consegna im-

mediata, è la sicurezza

garantita dalla nostra or-

ganizzazione. [[C| ompu-

ter Discount vi offre tutto

questo in una catena di

negozi dove non si ri-

sparmia soltanto denaro...

COMPUTER DISCOUNT
BOLOGNA • 40139 - Viale Lenin, 12 c/d • Tel. 051/494103 • FAX 051/540293 - FIRENZE • 50121 • Viale Matteotti, 9 - Tel. 055/5000101

- FAX 055/587765 - GENOVA - 16151 - Viale D.G. Storace 4Ir
- Sampierdarena Tel. 010/6459538 - MILANO • 20154 Via Cenisio, 12

Tel. 02/33100204 - FAX 02/33100835 - PISA 56100 - Viale A. Gramsci, 13 • Tel. 050/41580 - Fax 050/42072





PER MOLTI
RIVENDITORI
DI FLOPPY £

L’AVVENTURA
DEI MONDIALI PUÒ’
INCOMINCIARE
DA QUESTO TAGLIANDO,
PERCHÉ SOLO SPEDENDO EL TAGLIANDO SI PUÒ ESSERE INFORMATI.

PERCHÉ SOLO SE INFORMATI SI PUÒ DECIDERE.

E SOLO SE SI DECIDE SI PUÒ VINCERE.

Sì, per chi decide di partecipare all’operazione “Mondiali 90”, la FUJI ha riservato
j

delle occasioni veramente eccezionali. Per esempio, 562 biglietti di ingresso alle

partite e 28 soggiorni (più viaggio) per tre giornate nelle città sedi delle partite.

Poi altre occasioni altrettanto eccezionali allo SMAU presso il nostro stand.

E in più...

Per il momento non è possibile dire altro perché l’operazione è in corso di

autorizzazione. Allora, per sapere come stanno le cose, è proprio necessario

sentire la CBS. 0 spedendo questo tagliando oppure, se lo si ritiene più

comodo, con telex, fax o telefono (chiedere della Signora Paola Ingegneri).

Desidero ricevere una documentazione sulle modalità per partecipare all’operazione “Mondiali
90”^"^

Società

ST^P

CONTROL BYTE SYSTEM srl

via Comelico 3, 20135 Milano

tei. 02-540.04.21 (5 linee)

telex 350136, fax 02-59.22.55

Per informazioni potete contattare:

• TORINO - Comdata2 (Ul 1 ) 850437 • MILANO - CBS (02) 5400421 • VERONA - Zetas (045) 585566 • PADOVA - CBS Veneta (049) 39158

• BOLOGNA - Media Bologna (051) 242501 • FIRENZE - FGM Elettronica (055) 245371 - Media Service (055) 4379279 • ROMA - CBS (06) 850266

• PESCARA - CBS (0851 932981 • NAPOLI - Tesin (0811 643122 • PALERMO - Mico (091) 303006 • CAGLIARI - EDP ShoD (070) 285627



OLIVETTI SYSTEMS & NETWORKS

OLICAD presenta MicroStation PC:

la potenza come quarta dimensione
MicroStation PC* è il pacchetto di drafting bidimen-

sionale e tridimensionale più potente attualmente di-

sponibile in commercio.

Le prestazioni di maggiore interesse sono:

• altissima velocità di esecuzione del disegno

• nessun limite nel numero delle primitive e nelle di-

mensioni degli archivi

• gestione contemporanea di due video grafici con ot-

to finestre indipendenti e interattive

• 63 piani di lavoro con la possibilità di collegare fino

a 32 archivi per ogni piano

• interfaccia integrata tra entità geometriche e alfa-

numeriche tramite data base standard

• possibilità di creazione di macro e comandi da parte

dell’utente con librerie in linguaggi C o Fortran per

la personalizzazione del pacchetto.

Esistono, inoltre, tantissime altre funzioni e potenzia-

lità, che possono essere verificate durante le dimo-

strazioni che OLICAD tiene settimanalmente presso

la sua sede.

In Italia MicroStation PC è offerto da OLICAD, la so-

cietà di Olivetti Systems & Networks dedicata alla

soluzione delle problematiche CAD/CAM.

I

-
-’er sapere tulio su MicroStation PC e sui nuovi sistemi TOW, spedii

I re a: OLICAD S.p.A., Olivetti Systems & Networks, Via Caldera 21. I

|
20153 Milano; Tel. 02/45273569 45273599; Fax 02/45273776.

|

[

Azienda
J

* MicroStation PC è un marchio registrato della BenUey Systems Ine.,

società affiliata alla Intergraph Ine.

La nostra forza è la vostra energia

olivelli



PHOTO.

A:

MEDRI

ART

C.

LAMPARIELLO

lo cercavo veloce e potente...

...e poi ho trovato LUI

20/25 Mhz 1 Mb FD 1.200198 ROMA - Via Malta 8
Tel. 06/8842378
Fax 06/8411987
CENTRO ASSISTENZA
PC.SERVICE



S

ono d'accordo con te, espe-

rienza e professionalità non si

improvvisano, come non si im-

provvisano le tecnologie. Il mio Con-

cessionario Philips? Mi da tutto,

e

soprattutto mi ha dato una prezio-

sa consulenza per attrezzare il mio

ufficio dalla A alla Z, con tutte le

funzioni ben coordinate. Per il com-

puter, ho già fatto la mia scelta, in

una gamma di sistemi di varia po-

tenza, dal Personal Computer più

semplice, ai sistemi con più posti

di lavoro. Mi daranno anche un si-

stema telefonico avanzato ed un ot-

timo facsimile, senza dimenticare

Automazione dell’ufficio? Ho scelto un professionista:

poi le soluzioni software e il fatto

che posso contare anche su un pron-

to servizio assistenza. Insomma, con

il mio Concessionario Philips sono

tranquillo e considero già risolti i

miei problemi. Avrò un ufficio co-

me l'ho sempre sognato, all'altezza

delle mie esigenze di comunicazio-

ne e di lavoro.

Philips SpA - Informatica & Comunicazioni - Via Chiese. 74 -20126 Milano
Tel 02/6449 1 - Tlx 330262 - Fax 02/6449 2150

il Concessionario Philips

PHILIPS
Il meglio nelle comunicazioni ed elaborazioni.
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Analfabetismo di ritorno

Sono passati più di 10 anni da quando, intrigato dal miracolo del

microcomputer, cominciai ad interessarmi al fenomeno della

alfabetizzazione informatica di massa.

Erano i tempi felici del PET, del TRS-80 e dell'Apple II nei quali 4 k di RAM
rappresentavano la regola, 16 k il lusso. 64 k la fantasia onirica del

computeromane. Eppure proprio a quei tempi furono poste le basi sulle

quali tuttora poggiano gran parte dell'hardware, dei sistemi operativi, delle

stupefacenti applicazioni della microinformatica attuale.

Erano tempi in cui una stampante «economica» da 30 cps costava più di

un milione (e non aveva la grafica!), i plotter erano un lusso per specialisti e
gli scanner esistevano solo alla NASA e pochi altri centri di ricerca.

Eppure avevamo i nostri vantaggi: se ti serviva un grafichetto, bastavano 3
righe di Basic, una lista di dati ed il gioco era fatto. Oggi chiunque di noi si

vergognerebbe come un ladro di inputare dati attraverso qualcosa di

diverso da una routine full screen: tutto il software commerciale è full

screen e se scrivo tre righe di programma mi sento moralmente obbligato

a non essere da meno. Ed, in teoria, non è certo un problema: il mondo è
pieno di librerie di input, di output, di screen editing per tutti i linguaggi

degni di nota. Peccato che il tempo necessario per ritagliare dalla libreria

quel che ti serve sia spesso superiore a quello necessario per scrivere il

resto del programma.

E così alla fine, invece di scrivere tre righe ad hoc, si infilano i dati in un
applicativo standard con funzioni grafiche e... per posizionare a destra e
manca etichette, riquadri, fili e contro fili si finisce con lo sprecare il triplo

del tempo necessario a scrivere le famose tre righette.

E questo non sarebbe ancora nulla: il vero problema è che gli applicativi

stanno diventando sempre più complessi, anche quelli che utilizzano gran

parte delle risorse della macchina per la gestione dì interfacce uomo-
macchina grafiche. E cosi spesso accade che per fare (bene) quel che si

sarebbe potuto fare (male) con tre righe di Basic e 20 minuti,

si spendono 2 ore.

E questa è solo la punta dell'iceberg: la sempre maggior potenza e
complessità degli applicativi ha dato origine alla figura professionale dello

specialista in Lotus, lllustrator, Ventura, Page Maker, Word, etc. E,

passando dalla complessità alla quantità, queste considerazioni possono
essere estese agli innumerevoli applicativi minori e programmi di utilità dai

quali rischiamo di rimanere sommersi.

Se l'ampia disponibilità di applicativi ha, evidentemente, ripercussioni per

molti aspetti positive, non possiamo però sottovalutare il pericolo di

ritrovarci, in tempi relativamente brevi, completamente nelle mani dei

nuovi tecnici in camice bianco. Equivarrebbe ad un ritorno a quel passato

dei grandi centri di calcolo la cui strapotenza é stata largamente

ridimensionata dalla rivoluzione microinformatica.

Non ho ricette contro questa sorta di controrivoluzione, se non la

convinzione che, con la diffusione a livello di massa di reti e sistemi

operativi veri (penso ovviamente ad Unix) dovremo studiare molto per

rimanere padroni del file dietro l'icona e non cadere vittime di questo

incombente analfabetismo di ritorno.
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Posta

Scuola, storia, virus e Pippo

Sono uno studente di informatica in un
ITIS e vostro lettore da ormai diversi anni.

Innanzi tutto, vi faccio i miei doverosissimi

complimenti per MC, sicuramente la migliore

in Italia.

Ora passo agli argomenti che mi hanno
spinto a scrivervi. Per prima cosa vorrei par-

larvi deI corso scolastico, facendo riferimento

proprio alla mìa situazione.

Va detto che è sicuramente molto interes-

sante Iper chi sa appassionarsi a questa
scienza) ma decisamente datato.

Noi lavoriamo con il Turbo Pascal 3.02 e
studiamo T8086 con il fratello-gemello-sosia

8088 e certamente continuerà cosi per anni,

se non fosse per le iniziative personali di

qualcheduno Icosl noi siamo in attesa dì

entrare in possesso del TP 5.0. fantastichia-

mo sul C. mentre se al prof, dì Sistemi,

quello dell'8086-8088, nomino solo per
scherzo T80386. poco ci manca che si arrab-

bi sul serio...?!).

non inviate francobolli!

er ovvi molivi di tempo e spazio sulla

rivista, non possiamo rispondere a tutte le

lettere che riceviamo né, salvo In casi del

tutto eccezionali, fornire risposte private:

per tale motivo, preghiamo l Lettori di non
accludere francobolli o buste affrancate
Leggiamo tutta la corrispondenza e alle

lettere di Interesse piu generale diamo ri-

sposta sulla rivista. Teniamo, comunque,
nella massima considerazione suggerimen-
ti e critiche, per cui Invitiamo In ogni caso l

Lettori a scriverci segnalandoci le loro opl-

Certamente. le teorìe fondamentali dell'In-

formatica sono trattate e sviluppate come é
giusto, ma è una diffusa convinzione che la

mancanza di un aggiornamento reale sia un

grave handicap per gli studenti; anzi, a que-

sto punto ci sarebbe da meravigliarsi che
qualcuno ancora non si dichiari seguace del

dio Z80.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate
In secondo luogo, qualcosa che mi ha

veramente interessato è stata la storia del-

l'Informatica, dall'abaco fino a questi nostri

computer.

Perciò io vi chiederei se anche voi poteste

fare una cosa del genere, ma accentuando e
approfondendo il discorso a partire dalla fine

degli anni ‘60 Tino ai più recenti anni '80.

perché di questo periodo ho trovato pochissi-

me documentazioni, specie riguardo la nasci-

ta dei microprocessori Imi pare che il primo
fu il 4004 della Intel nel 1971), sui microcom-
puter e sui supercomputer, rispetto agli or-

mai archeologici ENIAC, UNIVAC & Co
In tutti i libri o enciclopedie non specializza-

ti, alla fine ti accorgi sempre che i computer
più recenti, per i loro riferimenti, sono i

mainframe IBM dei primi anni '70, figli della

miniaturizzazione dei circuiti integrati inventa-

Performance On The Desk*

NTB-8160 386SX M/B

:L 80387SX 16

jPPORT UP TO BMB MEMORY ON BOARD
EMORY CONFIGURATO! (1.4MB USE DIP TYPE)

4 MB USE SIMM TYPE)

'•iDMARK 1ES T 2l 4MH2 116MHz 0 WAlT STATE)

: ’M“z I 20MH2 0 WAlT STATE)

.. C-lPS ARE USlNGSMT TECHNOtOGY
jPPORT liM EMS FUNCTION (VER 4 0)

JE i63i r SlOTS TWO 8BIT SLOTS
,ppOR t SHAOOW'RAM FUNCTION

BiOS

r—T—r

fpl
NTB-8250 CACHE 386 M/B:
- PROCESSOR INTEL 80386-25
- COPROCESSOR INTEL 80387-25 OR

WEITEK 3167
- SPEED 20125 MHz OWS
- 32KB 32 BIT CACHE MEMORY ON BOARD
SUPPORT SHADOW RAM FUNCTION

- TWO 8 BIT SLOTS. SIX 16 BIT SLOTS
- SUPPORT UP TO 16MB MEMORY ON

1 ANDMARK TEST 41 9 MHz VER (0 99)
- AMI BIOS

^New Tech International Co., Ltd.

gj
P O. Box'7-846 Talpei. Taiwan. R.O.C.

Office: 11FI, No. 200, Sec. 1, Ho-Ping E. Rd
.

Taipei, Taiwan. R.O.C.

Tel: 886-2-3629446, 3629447
Fax: 886-2-3629448 Tlx: 29001 NTK TPE

IO Otfer: 10MHz, 12MHz, 286M/B & 20MHz, 25MHz, 386M/B, ADD ON CARD.
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- LA MIGLIORE SOLUZIONE

SAMPO EUROPE OmbH
KRICHELSTR. 26 0 4060 MONCHENGLAOBACH 1, WEST GERMANY • TEL: (021611 18 20 44 FAX: (021611 20 62 67

SAMPO CORPORATION
28-2, TING-HU. TA-KANG TSUN

,
KUEI SHAN HSIANG, TAO-YUAN HSIEN 33334 TAIWAN R.O.C.

• CABLE: SEMCO TAIPEI • TELEX; 34640 SEMCO • TEL: 886-3 3261401 5, 3282491-5 • FAX: 886-3-3282509

SAMPO CORPORATION OF AMERICA
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OMPUTERS
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Scegliete anche Voi il computer Mode in GERMANY, Il migliore
per rapporto tecnologia, prestazioni, prezzo:

Schneider
conpuTER ornati

TRE ANNI DI GARAN7IA e Centri d'Assistenza in tutta Italia!!!

Schneider AT TOWER 201 L. 1.878.000
Microprocessore 80286, Clock a IO MHz 0 Walt 13 MHz LM. 512 Kbytes di RAM espandibili.
Doppio Drive Controller. I Drive da 3" 1/2 720 Kbytes, 1 Interfaccia Seriale, 1 porta Mouse Joy-
stick. 1 Porta Parallela, Scheda Video Super EGA 800 z 800 16 Colori su Palette di 84, Tastie-

ra Italiana Avanzata 102 Tasti, Monitor Monocromatico 12” a Fosfori Ambra. MS-DOS • GW
Basic Originala Licenziato, Microsoft WORKS Originale Licensiato, MANUALI IN ITALIANO.

Configurazioni con Hard Disk da 20. 50 e 68 Mbytesl!!

Dischi rigidi VELOCISSIMI con Transfer Rate Reale fino a 700 Kb x sec.

Schneider TOWER 386 (36 MHz LM) . L. Telefonare
Scheda ORIGINALE INTEL. Micro 80386, Clock a 25 MHz 0 Walt 36 MHz LM, 2 Mbytes di RAM
espandibili ON BOARD a 8 Mbytes, 64 K di Cache Memory, BIOS e BIOS-VGA In Shadov.- Ram,
Doppio Drive Controller, 1 Drive da 5" 1/4 1.2 Mbytes, 1 Drive da 3”

1 /2 da 1 ,44 Mb, 8 slot di cui
2 a 32 bit, 5 a 16 bit c 1 a 8 bit, 1 Disco Rigido da 68 Mbytes veloce (22ms), 2 Interfaccie Seria-

le, 1 Porta Parallela, Scheda Video VGA 18 bit (1024 x 768, 800 z 600 a 256 colori) Tast Ita-

liana Avanzata 102 Tasti,, MS-DOS 3.3, GWBASIC, Manuali Tecnici, DOS e GWBASIC.
Configurazioni con Hard Disk do 68, 160 e 340 Mbytesl!!

Dischi rigidi VELOCISSIMI con Time Access fino a 16 ms.

AT/VGA/20 MHz OWait (26 MHzLM) L. 3.590.000
Microprocessore 80286, Clock a 20 MHz 0 Walt 26 MHz LM, 1 Mbytes di RAM espandibili ON
BOARD a A Mbytes, confìgurablll come RAM estesa od espansa LIM-EMS, Doppio Drive Con-
troller, 1 Drive da 5” 1/4 1.2 Mbytes, 1 Disco Rigido da 20 Mbytes veloce (28ms), 1 Interfaccia

Seriale, 1 Porta Parallela, Scheda Video VGA 16 bit (800 z 800) Tastiera Italiana Avanzata 102
T&sti, Monitor Colori 14” Multisync, MS-DOS 3.3, Clock indipendente da 6 e 12 MHz per 11 Co-
processore Matematico. Stati d'attesa (Waits) selezionabili separatamente anche per gli slots, che
sono 8; possibilità di caricare I BIOS In 8hadow RAM (Ano a 384 Kbytes).

Tutte le operazioni succitate sono eseguibili da SETUP.

Super offerte del mese:

COMMODORE PC 10-IU....L. 1.190.000

COMMODORE PC 20-in ...,L. 1.590.000

COMMODORE PC 40-40 ,...L. 2.900.000

COMMODORE PC 40-III....L. 3.190.000

COMPLETI DI MONITORS!!!

IBM orig. raod. 30/20 2 floppy disk drive

3" 1/2 e 1 hard disk 20 Mb L. 2.790.000

Anteprima GENIUS MOUSE F301
Super Ergonomico, compai. Microsoft e

Mouse-System Mouse L. 150.000

GENIUS SCANNER
400 dpi, 32 Grigi, con software OCR
TELEFONATECI, sarete i primi in Italia

ad averli !!!

Telefonateci per Quotazioni dei

Prodotti

EPSON

TOSHIBA
Panasonic

Tutti 1 prezzi sono da intendersi IVA 19% esclusa, ma comprendono un anno di garanzia TOTA-
LE f.co na. sede. Slamo in grado di spedire la merce a mezzo corriere In tutta Italia entro 48 ore

dal ricevimento di un acconto pari al 10% dell'Importo totale a mezzo Vaglia Telegrafico. Spedi
ztone gratuita, se effettuata a mezzo posta. AVVISO PER I SIG.RI RIVENDITORI non di Bologna
e Provincia: Per 11 materiale Schneider rivolgersi alla SCHNEIDER ITALIA.
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ti nel 1965, mentre MC è la testimonianza

vivente IH di tutto ciò che c'è stato dopo.

Per concludere, una nota di «finissimo

umorismo» lei voleva, direte voi. dopo que-

sto strazio): date un'occhiata, se non l'avete

già fattto, alle quattro strisce di Topolino che
vi ho mandato Isono del Corriere della Sera

del 26 luglio), senza farvi prendere tutti dal

«kuru» (malattia della risata) che è mortale ai

100%: in fondo si traUa solo di Mickey
Mouse e di Goofy. idoli dei bambini d tutto il

mondo e non di assatanati untori informa-

Andrea Buoncompagni. Roma

Il discorso sull’informatica nella scuola, ma
anche quello sulla scuola in genere, è secon-

do me piuttosto complesso.

Credo che si debba innanzi tutto stabilire a

cosa serva la scuola 0 meglio, dopo aver

dato per scontato che a scuola ci si va per

imparare, bisogna capire cosa è importante

imparare a scuola. Personalmente sostengo

che la scuola serva soprattutto per imparare

ad imparare, in modo da poter imparare

agevolmente e al momento opportuno ciò

che serve per il proprio lavoro e la propria

vita. Però mi vengono in mente due conside-

razioni. La prima è che questo discorso,

ammesso che sia valido, può essere accetta-

to molto più facilmente dopo aver ultimato i

corsi scolastici che durante il periodo di stu-

dio: non è certo gratificante sforzarsi per

acquisire conoscenze che si reputano poco
utili per il proprio futuro. L'altra considerazio-

ne è che il caso dovrebbe a mio avviso

essere diverso a seconda del tipo di scuola:

una di tipo non specialistico ha intrinseca-

mente soprattutto il compito di fornire una
cultura generale ad ampio respiro, mentre un
istituto tecnico credo debba essere capace di

fornire forse meno cultura ma ben più utensi-

li di lavoro. Nel mio caso, frequentavo il liceo

classico, ed era chiaro che la maggior parte

delle cose che dovevo imparare non mi sa-

rebbero state utili direttamente nel lavoro

futuro. Ma uno studente di un istituto tecni-

co informatico non può essere certo conten-

to di impazzire dietro un microprocessore

che sa benissimo che non dovrà utilizzare:

tanto varrebbe acquisire conoscenze ed
esperienza su qualcosa di più attuale, capace
anche di diventare oggetto di un effettivo

lavoro futuro.

È vero che non é fatica del tutto sprecata,

ma credo sia anche vero che è fatica che
potrebbe essere impiegata meglio. . Purtrop-

po. chissà perché, la scuola deve sempre
camminare un passo indietro

L'aggiornamento, gli studenti dovranno far-

selo da soli quando non saranno più studenti.

Il problema fondamentale credo stia nel man-
cato aggiornamento da parte degli insegnan-

ti, che d'altra parte dovrebbero aggiornarsi da
soli Ricordo una volta di aver tenuto una
specie di seminario sul computer nella scuo-

la. davanti ad una platea di insegnanti: mi è
stato chiesto nquis docet docentes?», da un
docente che poteva benissimo chiedermi in

italiano «chi insegna agli insegnanti», ma
evidentemente in latino gli piaceva molto di

più. E secondo te uno cosi avrà mai voglia di

occuparsi di computer nella scuola??? Beh
lasciamo perdere, che è meglio.

L'idea di fare un po' di storia dell'informati-
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Like Causes Produce Like Effects

What about a little distinctness?

Talking about display capabilities is getting boring. You're certainly tired of thè endless feature

lists of innumerable VGA. EGA. CGA. MDA and Hercules compatible display cards. Thus nobody
expects you to become terribly exited about by Fortuner's VGA but there are some features

which could arouse your interest again.

Fortuner's VGA card has a single video chip for IBM PC/XT/AT and PS/2 support. a resolution

range of from 1024x768 with 16 colors to 640x480 with 256 colors. up to 16KB of software

loadable font support. D-subs for analog and TTL monitore, a 50 MHz video dot clock, a 8/16

Bit Bus with autosensing. 256/512 KB memory configuration. driver support for all major
software packages. thè FCC approvai and anything you need for efficient CAD/CAM or desktop

applications.

The Fortuner Co-, Ltd.

6TH FL., 317. SUNG CHIANG RD..

TAIPEI, TAIWAN. R.O.C.

TEL: 886-2-5038787

TLX: 24963 TFRCO TAIPEI

FAX: 886-2-5015888

If you're not bored yet,

there's hope for us!

Software
AutoCAD
Lotus 1-2-3

Symphony
FRAMEWORK II/III

GEM Desktop

Ventura
MS Windows/286
MS Windows/386
WordPerfect
Wordstar

driver support:
Version 2.xx, Release 9.10

Release 2.x

Release 2.x



Computer professionali

al vertice delle prestazioni e della qualità

in una gamma completa e flessibile

Serie PX, Personal Computer da tavolo e mini Totver:

PX 3000. CPU NEC V20 12 MHz. floppy disk 3,5/5.25". hard

disk da 20 o 40MB.
PX 6000. CPU 80286 16 o 20 MHz. ram da 512K a

8 MB. floppy disk 3.5/5.25". hard disk da 20 a 330 MB
tipo MFM. RLL ESDI.

PX 7000, CPU 386SX 16 MHz. floppy disk 3.5/5.25".

hard disk da 40 a 330 MB tipo MFM. RLL. ESDI.

.. ss
AX 6000. CPU 80286 20 MHz. ram da 51 2K a 8MB. floppy

disk 3.5/5.25". hard disk da 40MB a 1.5GB tipo MFM. RLL.

ESDI. SCSI, interieave 1:1

AX 7000. CPU 80386SX. 16MHz con cache memory.

ram da 1M a 8MB. hard disk da 60MB a 1.5GB tipo MFM.
RLL. ESDI. SCSI, interieave 1:1

AX 8000. CPU 80386. 25/33MHz con cache memory.

ram da 1M a 16MB. floppy disk 3.5/5.25", hard disk da

60MB a 1 .5 GB tipo RLL. ESDI. SCSI, interieave 1:1

SISTEMI UNIX
X386 Linea sistemi UNIX/XENIX CPU 80386 25/33
MHz e hard disk ad altissime prestazioni, con sistema

operativo già incluso nel prezzo e già installato, posti di

lavoro intelligenti UNISTATION collegati su rete

Ethernet TCP/1P ad altissima velocità operanti in

Terminal Mode per applicazioni UNIX e Dos mode

per utilizzare software DOS. .

SERVER LAN E LAN WORKSTATION
S386 Linea di sistemi per reti locali CPU 80386 hard disk

ad altissime prestazioni con sistema operativo di rete Novell

NetWare 4/8/100 utenti già incluso nel prezzo e già

installato, posti di lavoro disk-less PX LAN con CPU V20
12MHz. 80286 12-16MHz. 80386SX 16MHz. interfaccia

Ethernet. Disponibili una serie di adattatori Ethernet per bus

ISA e MCA.

Ethernet è marchio della Xerox e Digital Equlpmenl Corp.. Unix è m<

Presenti a SMAU Pad. 42 Stand F08

UNIDATA s.r.l. - Via San Damaso, 20 - 00165 Roma
Tel. 06/6847318 (r.a.) - Fax 06/6384824
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ca la abbiamo in testa da parecchio tempo, la

colpa è di quel dannato sfaticato di Corrado

Giustozzi, notoriamente depositario di qua-

lunque conoscenza sia opportuno possedere,

che non si decide.

Mi sembra giusto, tra l'altro, dare spazio

alla., storia contemporanea. A proposito di

questo, ricordo che quando andavo a scuola

odiavo la storia, non la studiavo mai e sono
un ignorante, anzi devi sapere che dopo la

maturità io e Antonio (il mio amico col quale

facevo casino) abbiamo incendiato i libri, do-

po averli cosparsi di benzina... beh lasciamo

perdere anche questo. In realtà volevo intro-

durre una considerazione un po' più seria,

anzi due. uno. arrivati alla storia contempora-

nea, quella che si poteva avere un po' più di

voglia di conoscere perchè al confine con la

cronaca e l'attualità, praticamente la si studia

per modo di dire, un po' con la scusa che
tanto la sanno tutti un po' perché possono
insorgere problemi di differenti vedute politi-

che; due, ricordo di essermi insistentemente

chiesto come fa un fatto di cronaca a passa-

re alla storia, o meglio quanto un fatto deve
essere significativo perché ciò avvenga, cioè

cosa sui libri del secolo prossimo sarebbe

stato scritto dei nostri giorni. Si parlerà delle

brigate rosse, del boom e del crac dei fondi,

deH'inquinamento. del caos delle radio e tele-

visioni private? Con questo voglio dire; cosa

NOVITÀ
FAX MURATA M3

COME MODELLO Mi IN PIÙ;

• 50 NUMERI IN MEMORIA
• DISPLAY PER MESSAGGI
• COMPATIBILITÀ 100%

L. 1.350.000

XT V20 COMPLETO DI TUTTO
L. 890.000

AT 286 16 MHZ COMPLETODI
TUTTO

L. 1.850.000

STAR LC2410 L. 599.000

EPSON - ANSEM
QUADRAM
COMPUTER

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA

WAREBIT
VIALE PASTEUR. 70 - 00144 ROMA

TEL 5912826-5918307
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dell'informatica contemporanea è degno di

passare alla storia informatica? Il primo vi-

deogioco Atari, il Pet Commodore con i testi-

ni che sembravano finti, il Sinclair da masti-
care. l'Apple che. incredibile, funzionava per

dawerol? Sicuramente è interessante sia

pensarci sia stare a vedere, ricordando anche
che della storia dell'informatica contempora-
nea fa parte quella del software (ma lo sai

cosa sarebbe se non avessero inventato il

VisiCalc?), e magari i virus...

A proposito di virus: Topolino è Topolino,

non c'è che dire. Sarà perché ne ho divorati

tonnellate (anche adesso, quando c'è la scu-
sa...), ma questo giornalino è proprio istrutti-

vo (mi piace un po' meno l'ultima striscia).

Pippo è intelligentemente stupido... e sem-
bra fare il verso a qualche santone che
vorrebbe parlare di virus con competenza e
invece lo fa «alla Pippo»...

Marco Marìnacci

Z88: compatibile

ma non con il QL
Sono e continuerò ad essere un variamen-

te aggettivato possessore del Sinclair QL

;

continuerò ad esserlo poiché non posseggo
una quantità di denaro tale da consentirmi il

più volte osannato «passaggio a sistema

Due diverse filosofie di multiutenza, UNIDATA le supporta

entrambe con due linee di computer basati su CPU 80386
per LAN SERVER e per sistemi UNIX 386 completati

da workstation Ethernet per LAN e sistemi UNIX.

La UNIDATA fornisce soluzioni complete LAN e UNIX
compresi i sistemi ope-

rativi già installati e

posti di lavoro ad alte

prestazioni basati su

Ethernet.

LAN SERVER
Incluso sistema operativo Novell NetWare 4-8-100 utenti

S386/16 CPU 80386SX 2MB ram. Hard disk 40-60-150-300

MB tempo di accesso 28-18 ms interleave 1:1 ESDI o SCSI.

Ethernet ad alte prestazioni.

S386/25 e S386/33 CPU 80386 25 e 33 MHz, cache

memory. 4MB ram. 1 o 2 Hard disk 30 o 750 MB interleave

1:1 ESDIoSCSl tempo di accesso 18mso 2,5ms con controller

cache intelligente. Ethernet ad alte prestazioni.

LAN WORKSTATION
Posti di lavoro intelligenti, con interfaccia Ethernet:

PX3000 CPU V 20 12 MHz. PX6000 CPU 80286 16 MHz.

PX7000 CPU 80386SX 16MHz: configurazioni Diskless o

con memoria di massa.

LAN ETHERNET ADAPTER
10Mbit secondo, 8-64K buffer, versione con CPU a bordo,

cavo coassiale o doppino telefonico, ISA o MCA bus.

compatibile software Novell NetWare. UNILAN TCP/1P

e UNILAN DOS.

UNIX SYSTEMS
Incluso sistema operativo SCO Xenix/Unix 386

X386/25 e X386/33 CPU 80386 25 e 33 MHz,

cache memory. 4MB ram. 1 o 2 Hard disk

150 - 330 - 750 MB interleave 1:1

ESDI o SCSI tempo di accesso

18ms o 2.5 ms con cache

controller intelligente per

porte seriali o Ethernet adapter per collegare workstation UNILAN.

UNISTATION Terminal Ethernet per sistemi Unix/Xenix. CPU 16/32 Bit collegati in modalità

TCP/1P su rete Ethernet ad altissima velocità (lOMbit/sec) a sistemi Unix con funzione di emula-

zione terminaleoemulazioneDOS utilizzando il sistema Unix come file server, conosenza memoria

di massa, possibilità di grafica ad alta risoluzione, video monocromatico o colori.

UNISTATION 30 CPU V20 12 MHz .
256-512-640 Ram Ethernet adapter

UNISTATION 60 CPU 80286 12-16MHZ 512K-4MB Ram. Ethernet adapter.

Ethernet è marchio della Xerox e Digital Equipmenl Corp.. Unix è marchio della AT&T. Xenix è marchio

della Santa Cruz Operation, Novell e NetWare sono marchi della Novell ine.

Presenti a SMAU Pad. 42 Stand F08
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MONITOR 20” MULTISYNC HITACHI

Hi-Sem 20
il nuovo protagonista della vostra stazione grafica

La scelta di un monitor costituisce un momento fondamentale nell'impostazione dì

una work station grafica. Dal monitor ci si attende intatti che sia luminoso, affidabile,

riposante e che possa sempre esprimere al meglio le capacità della scheda grafica

e del software applicativo adottati.

Per rispondere alle crescenti esigenze di un mercato in costante evoluzione

tecnologica, HITACHI leader di settore- ha progettato un monitor da 20' ad alta

risoluzione straordinariamente versatile, il nuovo Multisync Hi.Scan 20.

La notevole escursione delle frequenze accettate consente infatti a Hi.Scan 20 di

adattarsi automaticamente alle più svariate schede grafiche

installate nel personal computer, sia che si tratti delle VGA,

sempre più diffuse nel mondo del lavoro, che delle più avanzate

CAD-CAM utilizzate dagli specialisti in grafica computerizzata.

Una versatilità sottolineata dal doppio ingresso analogico che ne

consente il collegamento simultaneo a due computer oppure a due

diverse schede della stessa unità centrale, rendendo superfluo, ad

esempio, il cosiddetto 'monitor di servizio' di una work station grafia

Hi.Scan 20 (CM 2085).

Schermo da 20' (19V) con trattamento antiriflesso 'Silica Coating' e base

orientabile/basculante.

Dot pitch 0,31 mm. Fosfori a bassa persistenza (P22).

Alta risoluzione e resa cromatica di grande qualità (grazie anche all'elevata

luminosità), per l'impiego con le schede grafiche ed il software applicativo della più

recente generazione.

Compatibile con tutte le presenti risoluzioni da VGA a 1280 x 1024 punti.

con tutte le frequenze di scansione orizzontali da 30 a 64 khz e

verticali da 50 a 100 hz. Banda passante oltre 100 Mhz.

Due ingressi analogici (5x BNC e D-sub 9 pin).

Regolazione delle dimensioni del display in modo automatico (auto-

sizing) oppure, a scelta, in modo manuale tramite ì comandi, tutti

disponibili sul pannello frontale.

Hitachi Hi.Scan 20, affidabile e versatile, il nuovo protagonista della

vostra stazione grafica.

0HITACHI
Hitachi Sales italiana S.p.A.

Via Ludovico di Breme, 9 - 20156 MILANO - Tel: 02/30231

vtf1

L’immagine centrale è tratta dal Demo VGA della Sigma Design ‘
. Le altre sono rispettivamente tratte da una scenografia originale della

Micrograph s.p.a.. da una tabella a 132 colonne realizzata con Lotus 123" e da un'applicazione CAD Computervision ’ .



POSTA B

superiore» e poiché non ho alcun motivo per
disfarmi di un sistema che mi ha dato molte
soddisfazioni e continua a darmene.

Inoltre non sono ancora in grado di sfrut-

tarlo a pieno, ho infatti un grado di alfabetiz-

zazione informatica assai modesto, figuria-

moci dunque sei sarei in grado di chiamare

utile l'acquisto di un PC di maggiore capacità.

Rimane da spiegare quel «variamente ag-

gettivato». che si può considerare come rias-

sunto delle discordanti e varie definizioni che
di sé danno i possessori di QL (felicissimo,

stracontento, sfortunato, meschino, tapino,

settimocieleggiante, ecc...).

Spezzata dunque una lancia a favore del

ricordo del deceduto QL, commercialmente
parlando, non mi dilungo più e passo alla

domanda .

«Lo Z88 della Cambridge Computers. tra le

caratteristiche del quale spiccava la compati-

bilità con il suddetto cuelle, è invece entrato

in produzione senza il necessario software.

WHY? (p'cché ?)».

E per ipotesi « omissis»COMPLIMENTI
per la rivista, alla quale devo muovere solo

l'appunto seguente:
i numeri di pagina sono più volte assenti

nelle prime pagine (quelle a maggiore portata

pubblicitaria, per capirsi e senza nulla insinua-

re). cosa che porta ad orientarsi nelle prime
pagine con una certa difficoltà.

Eugenio Morassi, Roma

Non ricordo che sia stata pubblicizzata, a

suo tempo, la compatibilità fra Z88 e QL, ma
se a lei risulta sarà senz'altro cosi. Però
come si fa a rendere compatibile una mac-
china basata su 8088 con una costruita sul

68000. in un modo che sia degno di esistere,

lo sanno solo coloro che hanno inventato

quella pubblicità... Tanto tanto posso credere

ad un emulatore di 8088 per il 68000, ma un
8088 che emula (in modo decente) un 68000
penso che possiamo benissimo scordarcelo.

Lasci perdere la compatibilità del suo utilissi-

mo Z88 (lo uso ogni tanto anch'io e se gli si

chiede solo ciò per cui è nato va benissimo)

con il QL: in compenso, ed è molto più utile,

funziona benissimo quella con l'MS-DOS o il

Macintosh, come avrà anche letto dalle pagi-

ne della nostra rivista: basta collegare il cavo
e caricare il software, e tutto funziona (con

un po' di fortuna) al primo colpo. Provare per

credere.

É già stato scritto sulla rivista, ma voglio

raccontare di nuovo che l'indice analitico

1988 pubblicato sul numero di dicembre è

stato scritto con un MS-DOS e, poiché vole-

vamo stamparlo con la laser del Macintosh,

trasferito (via PC-Link) su Z88 e da questo
(via Mac-Link) su Macintosh II (naturalmente

si poteva fare un collegamento diretto, ma
abbiamo voluto «giocare»),

A proposito dei numeri di pagina, purtrop-

po è consuetudine universale che le pagine

pubblicitarie non rechino i numeri, a meno
che non ci sia lo spazio senza che la scritta

arrechi disturbo all'inserzione. Ci rendiamo
conto che per i lettori (e spesso anche per

noi) il numero di pagina è comodo e cerchia-

mo di metterlo tutte le volte che è possibile.

Ma mettere il numero di pagina su un fondo
sfumato di una pagina a colori, purtroppo non
sarebbe accettabile.

ABBIAMO ARGOMENTI
MOLTO FORTI

PER FAR TACERE

LA CONCORRENZA.

Chi vuole misurarsi con Unibit ha molti campi per farlo: ad csempioquelli del Rugby

di serie Al.

Ancora una volta infarti il CUS Roma Rugby porta sulle proprie maglie il marchio

Unibit. E' una squadra forte e competitiva, aggressiva ma corretta: siamo fieri di

continuare ad affidare il nostro nome a questi atleti universitari.

Ma Unibit preferisce incontrare i suoi concorrenti sul campo abituale: quello dei

personal e dei minicomputer.

Perché Unibit è un'azienda italiana all'avanguardia nella progettazione e produzio-

ne di personal e minicomputer, sempre pronta alle sfide. Ecco perché questo

connubio ci entusiasma: la forza e l'intelligenza sono finalmente una cosa sola.

Unica. Unibit.
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Sappiamo essere convincenti anche senni /

muscoli e il vigore dei nostri atleti di rugby.

Gli argomenti, d'altronde
,
non ci mancano;

prendete questi, per esempio.

Una gamma competitiva c completa, che

soddisfa nate le compatibilità software (MS

DOS, MS OS/2, 'Xenix e Unix

)

e articolata

in più linee: la base e la professionale (con i

PCbit da tavolo I e quella dei portatili PCport

coprono completamente il monti) dei PC
compatìbili; la lineaMCA con i P( 'due offre

la comt>atibilità con i PS/2 IBM; la linea dei

minicomputerTSX è infine la /miposta Uni-

bit per la multiutenza e le reti locali.

E in più Unibit ha una rete di Rivenditori

Autorizzati efficiente e dinamica
,
presente in

nata Italia.

Questo è il team vincente di Unibit: un'a-

zienda unica e italiana, in grado di compete-

re anche con i grandi concorrenti intemazio-

nali. Perché forza e intelligenza corrono in-

sieme l>er conquistare nuoce mete.

QUESTI,

PCbit 286 SP:

linea base.

Un eccezionale rapporto prestazioni/prezzo è

Il punto di fona del PCbit 286 SI' Potato di

microprocessore 80286 a 1 6 M I I;, è il sistema

ideale per applicazioni dove sia richiesta velo-

memoria RAM è sii 5 1 2 Kb espandibile lino a

4 Mb direttamente su piastra madre, la quale

integra anche due porte seriali ed una paralle-

la. Per ottenere un ulteriore aumento delie

prestazioni è inoltre possibile trasferire inRAM
il BIOS (Shadoiv RAM); un sofisticato siste-

ma di gestione della memoria consente poi di

utilizzarne una parte setiindo lo standard LIM
(Lotus-Intel-Miemsoft 4-0).

La sua dotazione ili serie comprende l'interfac-

cia grafica multitasking Windows 2S6 oltre al

sistema operativo MS IX4S 4-01 e al GW
Basic.

La linea PCbase è completata dal PCbit 286

( microprocessore 80286a 1 0MHz ) edal PCbit

V20 (NEC V20a 10 MHz), entrambi vincent i

PCbit 386 SX:

linea professionale.

Il 1X21111 386 SX è un campione d'intelligen-

za. Intatti il suo microprocessore 80386 SX
a 32/16 bit consente la piena compatibili-

tà con il software e le applicazioni sviluppate

permacchinedotatedi microprocessore 80386.

ma a costi decisamente inferiori. Viene fornito

con l'interfaccia grafica multitasking Win-
dows 386 e. come nitri i PCbit. con il sistema

operativo MS LXTS4.01 eCW Basic La sua

memoria può essere espansa fino a 8 Mb di-

rettamente su piastra madre esom > disp. rnibili

configurazioni con ogni tipo di drive e hard

disk, da 20 a 80 Mb. c. in rnpp. mi > ili interleave

1/1: potenza e velocità.

Li linea PCbit professionale, che supporta

anche i sistemi operativi MS OS/2 e Xenix,

presenta altri due modelli tutti adatti ad ap-

plicazioni che richiedano notevoli prestazio-

ni: il PC !hit 80386/20 (microprocessore 80386

a 20 Mhz) e il PChit386/25 (microproces-

sore 80386 a 25 Mhz).
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PCport 286/VGA:

linea portatili.

Le prestazioni del PCport 286/VGA rappre-

sentano lo sturo dell'arte dei personal compu-

Basato su microprocessore 80286 a 16 MH:, è

dotarodi uneccezionale display LCD(20,3xl 5

cm) rerroilluminato e orientabile che median-

te l'interfaccia grafica VGA di serie consente

una risoluzione di 640x480 pixel. Viene forni-

to di serie con un drive da 3.5" e a scelta con

hard disk da 20 o 40 Mb. L'alimentazione può

essere a batteria (anche con l’hard disk in

funzione) o a rete. Sono inoltre previste uscite

per monitor esterno e periferiche.

Completa la dotazione di serie il sistema ope-

rarlo MS DOS 4.01 con il GW Basic.

Con altri modelli la linea PCport è inoltre in

grailo di soddisfare ogni esigenza di potenza:

PCport mini 88 (un sistema 80C88 in soli

31.7x25x3.4 cm). PCport 88. PCport 286;

completa la linea lo 288, piccolo come un

blocco d'appunti.

PCdue/65:

linea MCA.
Il PCdue/65 è il modello centrale della linea

proposta da Unibir con bus MicroChannel

(PS/2 compat ibile), checonsente l' integrazio-

ne nell'architettura SAA IBM.

Il PCdue/65 è basato su microprocessre 80386

SX (con tutti i vantaggi di potenza e versatilità

che ne derivano) e la sua piastra madre integra

un'interfaccia grafica VGA (16 bit), un con-

troller ad alta velocità per hard disk SCSI e un

controller per floppy, una porta parallela, una

porta seriale e una porta mouse.

I PGdue, forniti con il sistema operativo MS
DOS 4.01 e GW Basic, supportano anche d

sistema operativo MS OS/2 e sono disponibi-

li in altri tre modelli: PCdue/55 (microproces-

sore 80286 a 16 Mhz), PCdue/75 (micropro-

cessore 80386 a 20 Mhz) e PCdue/85 (micro-

processore 80386 a 25MHz).

l"

TSX 300/33:

linea mini.

Modello di punta dell'offerta Unibit. il TSX
300/33 è un campione di potenza.

Infatti il suo microprocessore S0386 lavora con

un clock di ben 33 Mhz. il massimo oggi raggiu-

gibile per questa categoria di prodotto. La sua

memoria RAM di serie è di 4 Mb e può essere

espansa fino a 20 Mb con schede aggiuntive; è

inoltre dotato di una cache tnemory di 64 Kb e

di un controller per hard disk ESDL
E' possibile installarvi sei unità slim e una full

size edèdotato di due ventole di raffreddamento

e di uno sportellino di protezione. Il pannello

posteriore è predisposto per 1 8 connettori seria-

li DB25 esterni. Infine, è possibile dotarlo di 32

porte seriali intelligenti ad alta velocità per

ottenere il massimo da installazioni in multiu-

La famiglia dei TSX, tutti in grado di operare in

ambiente Unix, Xenix, MS DOS e OS/2, com-
prende altri due modelli: il TSX 300/1 6 (micro-

processore 80386 SX) e il TSX 300/25 (micro-

processore 80386 a 25 Mhz),
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Nelle News
di questo

numero
si parla di:

Agfa Gevaert Spa V ie De Gasperi, 20151 Milano

Apollo Computer Spa Milanofion Pai C2 Strada 2. 20090 Assago <MII

Apple Computer Spa Via Rivoltana 8. 20090 Segrale IMII

AST Research Italia Spa Foro Bonaparte 70. 20121 Milano

Atari Italia Spa V . Bellini 21, 20095 Cusano Milawno IMI)

Compaq Computer Spa Milanofion Strada 7 Pai R. 20089 Rozzano IMII

Data General Spa V Mecenate 90, 20138 Milano

Digicom Spa Via Curiom 14, 21013 Gallarate (VA)

Digitek srl Via Valli 28. 42011 Bagnolo in Piano IREI

Hewlett Packard Italiana Spa Via G. Di Villono 9, 20063 Cernusco S/N IMII

Hoechst Italia Spa lOcé) P zzale Stefano Turr 5. 20149 Milano

IBM Italia Via Rivoltana 13. San Felice. 20090 Segrale IMI)

Intercomp Spa Via del Lavoro 22, 37012 Bussolengo IVR)

JetSet Informatica srl Via Kramer 4. 20129 Milano

Olivetti Spa Via G. Jervis 77, 10015 Ivrea

Repromec Spa V le Suzzani 287, 20162 Milano

Sanco Ibex Italia (Div. Computer SanyoI Via Fili Gracchi 48. 20092 Cinisello B. IMI),

SEAT Servizi Telematici Spa Vie del Policlinico 147. 00100 Roma
SHR Italia srl Via Faentina 175/A, 48010 Fornace Zarattini IRA

I

Sirio Group srl Vie F Testi 126. 20092 Cinisello B IMII

Soico Spa Via Elidano 15. 26100 Cremona
Sony Italia Spa Via Fili Gracchi 30. 20092 Cinisello Balsamo IMI

I

SPH Elettronica Spa Via Giacosa 5. 20127 Milano

Telcom srl Via M. Civitah 75, 20148 Milano

Tulip Computerà Italia Via Mecenate 76/3, 20138 Milano

Unisys Italia Spa Via B Crespi 57. 20159 Milano.

Le News di questo numero sono state scritte prima dello SMAU; la

rivista è infatti in distribuzione contemporaneamente allo svolgersi

dell'importante manifestazione fieristica.

Per questa ragione continuiamo la preview iniziata nel numero
scorso, riservandoci di presentare il prossimo mese il resoconto «sul

campo».

Agfa Gevaert

Editoria elettronica e Computer grafica so-

no solo alcuni settori nei quali l’Agfa ha
presentato innovativi prodotti tesi a migliora-

re la funzionalità e la razionalità nel lavoro.

Agfa Press è un sistema in grado di pro-

durre documenti di qualsiasi tipo con la mas-
sima qualità e soprattutto con una gestione

facilitata per tutto ciò che riguarda l'inseri-

mento di testi, immagini e grafici con una
flessibile e potente funzione di impaginazio-

ne. La configurazione del sistema compren-
de una potente stazione di lavoro, uno scan-

ner digitale Agfa ed una stampante Agfa
PostScript. Il sistema è fornito con tutto il

software nella lingua di impiego.

Infine, nel settore della Computer grafica,

la linea Matrix, comprendente una serie di

Rim Recorder che consentono la trasforma-

zione di immagini a colori realizzate su work-
station grafiche in diapositive a colori, offre

tre fotocamere di diverse dimensioni e capa-

cità per diverse esigenze di produzione:

QCR. ProColor e SlideWriter. Si tratta di tre

prodotti con i quali si possono ottenere dia-

positive a colori di elevata qualità ed alta

risoluzione in modo completamente autono-

mo per presentazioni, grafici, illustrazioni,

pubblicità.

Atari

A questa edizione dello SMAU, Atari ha

esposto tutta la consolidata linea di personal

computer di propria produzione, in qualche

caso arricchita da nuove configurazioni e
qualche nuovo prodotto come ad esempio il

PC-folio (del quale si parla in questa stessa
rubrica in occasione della sua presentazione

alla stampa).

Nella linea ST viene introdotto il Mega ST
1 , con 1 Mbyte di memoria, che rappresenta

il modello di ingresso della famiglia, della

quale peraltro presenta le medesime caratte-

ristiche: nel contempo la linea di hard disk

comprendente modelli da 30 e 60 Mbyte è

stata ampliata con l'introduzione del modello
Megafile 44 caratterizzato dall'impiego della

tecnologia Syquest (vedi MC 88 pagina 1 16 e
seguenti) in grado di permettere l'uso di un
drive per cartucce intercambiabili da 44
Mbyte.

Nella linea dei sistemi MS-DOS i prodotti

disponibili comprendono modelli compatibili

XT e AT basati sui processori 8088-2. 80286
e 80386.

I modelli AT offrono frequenze di clock

comprese tra 8 e 16 MHz. memoria RAM di

612/640 Kbyte espandibile fino a 4/8 Mbyte,
schede video Hercules, CGA. EGA. VGA

II modello top della gamma è rappresenta-

to dal PC5-20H basato sul processore 80386
con frequenza di clock a 20 MHz. cache
memory da 64 Kbyte. una memoria RAM da
4 Mbyte espandibile fino a 8 Mbyte, hard

disk da 60 Mbyte con tempo di accesso di

20 msec.
Infine, il PC-folio è un compatibile MS-DOS

di dimensioni «tascabili» equipaggiato con il

processore 80C88 a 4.9 MHz. RAM da 128
Kbyte e ROM da 256 Kbyte. display LCD
supertwist da 40 caratteri per 8 linee

Il PC-folio offre alcuni programmi applicati-

vi integrati come un foglio elettronico compa-
tibile Lotus 1 2 3. Rubrica telefonica utilizza-

bile anche come DataBase, Diario agenda.

Elaboratore di testi e Calcolatrice

AST Research

(Pad. 42 stand E01-D04)

La novità di maggior spicco presente nello

stand AST è sicuramente il sistema Premium
386/33 (del quale si parla piu approfondita-
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mente su questo stesso numero di MC).
annunciato in occasione del Comdex di pri-

mavera a Chicago.

Caratterizzato da una elevata compatibilità

con la Industry Standard Architecture (ISA) il

Premium 386/33 sfrutta un'architettura mo-
dulare basata sull'impiego di una scheda
processore equipaggiata con il processore

Intel 80386 a 33 MHz. memoria RAM da 2

Mbyte espandibile a 4 Mbyte sulla medesi-
ma scheda mediante l'impiego di moduli
SIMM. 32 Kbyte di memoria cache ad alta

velocità, supporto per coprocessore mate-
matico 80387/33 oppure Weitek 3167 a 33
MHz.

La scheda CPU si inserisce in un connetto-

re dedicato a 32 bit sulla mother board che
tra le altre caratteristiche offre, oltre allo slot

dedicato alle schede CPU a 32 bit, due
connettori a 32 bit per schede di memoria
SMART slot AST da 8/1 6 bit (compatibili con
il bus AT). due a 8/16 bit. un connettore per
espansioni da 8 bit; trasferimento del BIOS
in Shadow RAM; due porte seriali asincrone;

una porta parallela bidirezionale; la possibilità

di gestione di tre drive per floppy disk e di

due disk drive di tipo embedded AT o ESDI.
Logicamente non è mancata la completa

gamma di sistemi AST comprendente anche
il Bravo/286 basato sul processore 80286 a

basso costo e per applicazioni generali.

Compaq
(Pad. 16 stand D29-C30)

E TUTTI

QUESTI ALTRI.
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NEWS

Hewlett Packard (Pad. 18)

Dai calcolatori tascabili ai sistemi multiu-

tente la Hewlett Packard ha presentato tutta

la propria gamma di prodotti caratterizzata

dall'estrema varietà di soluzioni per qualsiasi

esigenza
Una dimostrazione delle potenzialità del-

l'ambiente di lavoro HP New Wave. sviluppa-

to e prodotto in collaborazione con Micro-

soft, rappresenta uno dei punti di maggiore

interesse delle postazioni allestite nello stand

di oltre 400 mq.
HP New Wave permette di operare con-

temporaneamente su più applicazioni e di

manipolare con estrema facilità dati prove-

nienti da fonti diverse, utilizzando la tecnolo-

gia di gestione a oggetti (OMF),
La dimostrazione fornita allo SMAU offre

l'integrazione in un report di applicazioni tra

le quali New Wave Write (word-pro), Lotus

123 (spreadsheet), Gallery (business graphic)

ed Excel (spreadsheet).

Anche per ciò che riguarda le Workstation

la HP si pone in una posizione di rilievo

derivante anche dal recente accordo con
Apollo Computer La gamma di prodotti in

questo settore comprende due famiglie: la

linea 300, basata sul processore MC 68030 e
la linea 800 basata sulla tecnologia RISC.

Da sottolineare la presenza di Motif. l'inter-

faccia utente raccomandata da Open Softwa-

re Foundation.

In coerenza con il programma di collabora-

zione a fianco di grosse società internaziona-

li. HP dedica una parte del proprio stand a

Microsoft, presente con Word 5.0 ed Excel,

e, nell’area dedicata alle periferiche, una ap-

posita sezione alla compatibilità con Macin-

AMIGA
Arte & Computer Amiga•s*0

Siete venuti allo SMAU a vedere
AMIGAffery? Nello stand Commo-
dore erano esposte le 60 immagini
che sono state pubblicate nei nu-

meri di MCmicrocomputer dall'82

all'87.

Il prossimo e definitivo appunta-
mento è a Barcellona Pozzo di Got-
to. a pochi chilometri da Messina.
Li, dal 13 al 15 ottobre, si terrà la

grande rassegna nella quale ci sa-

ranno anche le altre immagini che
saranno state ammesse alla sele-

zione finale. Ricordiamo che sarà il

giudizio del pubblico ad assegnare,
all'autore dell'immagine più vota-

ta, l'Amiga 2000 in palio.

tosh. certificato proprio quest'anno dalla Ap-

ple: i prodotti interessati sono la stampante
DeskWriter. la stampante PaintJet, lo scan-

ner ScanJet Plus ed il plotter DraftPro.

Oltre ad una vasta offerta di soluzioni per

reti locali, multiutenza su microcomputer ba-

sata su Unix, soluzioni CAD, la HP presenta

anche l'intera gamma di calcolatori tascabili

tra i quali il modello HP-28S, destinato al

calcolo scientifico ed il nuovo modello HP-

21S, dedicato al calcolo statistico in grado di

svolgere funzioni complesse normalmente
svolte da calcolatori più complessi e costosi.

Repromec (Pad. 7/2 stand M06)

La Repromec. distributrice dei prodotti Ri-

coh, accanto ai prodotti tradizionalmente di-

stribuiti come fotocopiatrici e terminali facsi-

mile. ha presentato alcuni prodotti per l'edi-

toria personale comprendenti anche softwa-

re specifico ed il nuovo scanner RS322 flat-

bed in formato A4, utilizzabile in unione sia a
personal computer MS-DOS che in ambiente
Apple Macintosh grazie all'interfaccia paralle-

la bidirezionale e SCSI.

La velocità di scansione di un foglio A4
varia tra 1 4 secondi a 300 dpi e 7 secondi per

la prescansione a bassa risoluzione (60 dpi).

Il nuovo scanner dispone di una completa
serie di controlli che consentono una elevata

qualità grazie alla disponibilità di 64 toni di

grigio, 27 livelli di risoluzione (tra 60 e 450
dpi), 4 livelli di contrasto e 16 livelli di tona-

lità.

Altri interessanti prodotti presentati sono:

il Ricoh Fax 1000L, un terminale fax digitale

con stampa laser su carta comune, dotato

anche di dispositivo ECM (Errar Correction

Mode) che identifica e ritrasmette automati-

camente i dati alterali da disturbi di linea ed i

nuovi sistemi di copiatura tra i quali anche la

copiatrice multicolor FT4460 per formati

compresi tra A3 e A6 con sistema di copiatu-

ra a due colori (a scelta tra nero, rosso, verde
e blu) e numerose funzionalità tra le quali

l'eliminazione di eventuali annotazioni riporta-

te in colore rosso sull'onginale. la possibilità

di scelta di determinate zone dell'originale da
colorare, funzionalità riguardanti la combina-
zione di due originali e la sovrapposizione di

immagini che rendono più agile rimpagina-

zione delle informazioni.

SPH Elettronica

(Pad. 20 stand E19-E22)

Le novità presentate dalla SPH nell'ambito

della distribuzione dei prodotti Graphtec Cor-

poration vedono, innazitutto, la sostituzione

dei plotter della serie MP3000 a foglio piano

in formato A3 con la nuova serie MP4000
con prestazioni più avanzate quali una eleva-

ta velocità di tracciamento (compresa tra 50
e 64 cm/sec.) ed una altrettanto elevata

precisione meccanica (0,005 e 0.00625 mm),
I 4 modelli della gamma MP4000 siglati

MP4100, MP4200, MP4300 e MP4400 utiliz-

zano 8 penne e sono provvisti di doppia

interfaccia (Centronics e RS232C) e doppio

linguaggio (Graphtec ed emulazione HP-GL).

I due modelli superiori possiedono un display

LCD per facilitare le operazioni; il modello

MP4400 dispone anche di un drive per flop-

py disk da 3.5" compatibile MS-DOS da
utilizzare come buffer per la memorizzazione
di 152 file di disegno da eseguire eventual-

mente off-line senza collegamento ad un
computer.
Sempre nell'ambito dei plotter la SPH pre-

senta i nuovi modelli FP7200 e FP7100 nei

formati A2 e Al con velocità di tracciamento

di 60 cm/sec e risoluzione meccanica di

0.005 mm Oltre a pennarelli, penne a sfera,

penne ceramiche e penne a china essi pos-

sono impiegare anche matita in forma di

mina con spessore di 0.3 e 0.5 mm con
rilevazione automatica dell'esaurimento della

mina in uso e sua sostituzione con altra mina
dello stesso diametro.

Novità anche nella serie dei plotter a foglio

mobile con i modelli GP2101 in formato Al e

GP2001 in formato A0, i due modelli opera-

no ad una velocità di tracciamento di 90 cm/
sec. con accelerazioni dell'ordine dei 4.2 G e
risoluzione meccanica di 0.005 mm
Una ulteriore novità è rappresentata dai

digitalizzatori trasparenti KC3300 e KC5500
di area utile, e rispettivamente di 305 per

305 mm e 508 per 508 mm
Dello spessore di soli 15 mm. utilizzando

una griglia di rilevamento delle dimensioni di

10 micron racchiusa in un foglio di vetro

trasparente alto 6 mm, i digitalizzatori della

serie KC offrono una precisione di rilevamen-

to del punto di 0.25 mm ed una velocità

massima di lettura di 100 punti/sec.

Sono dotati di interfaccia seriale RS232 ed
offrono l'emulazione Microsoft Mouse, di-

spongono di penna o cursore a 4 tasti, opzio-

nalmente disponibile anche a 6, 12. 16 tasti

Olivetti

Un'intera area della superficie espositiva di

1560 mq trasformata in agenzia bancaria

automatizzata realizzata in collaborazione con
la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

per presentare «Bancacontinua», un'agenzia

completamente automatica funzionante 24
ore su 24 per offrire tutte le normali opera-

zioni eseguibili ad uno sportello bancario sen-

za l'assistenza di personale ed utilizzando

esclusivamente i sistemi self Service Olivetti

ed i minicomputer della serie LSX 3000:
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Per combattere la pirateria del software ci vuole il prezzo basso!

in collaborazione con

offre ai propri clienti la possibilità di acquistare il nuovo

Microsoft MS-DOS 4.01 in italiano
completo di SHELL e GW Basic 3.23

al prezzo promozionale di L.1 20.000 + IVA 19%

con un risparmio del 50% sul prezzo di listino ufficiale

Buon software, buona

documentazione, buon prezzo.

Questi sono, secondo noi, gli

ingredienti più indicati per

combattere la pirateria.

L'MS-DOS 4.01 è un buon

prodotto con un'ampia

documentazione (3 manuali

per un totale di oltre 1.000

pagine e oltre 1.500 grammi).

Abbiamo pensato di offrirlo

ai lettori di MCmicrocomputer

ad un ottimo prezzo.

Compilare e spedire a
MCmicrocomputer - Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma

Desidero acquistare un MS-DOS 4.01 in italiano,

completo di SHELL, GW Basic 3.23, dischetti e manuali,

al prezzo di L. 120.000+IVA 19%=L. 142.800.

Versione: dischetti da P 3.5"
l
5.25"

Microprocessore: 8088/8086 80286/80386

Nome e/o Ditta

Codice Fiscale o Partita IVA

Indirizzo

CAP/Città _ Telefono:

Desidero che l'MS-DOS 4.01:

I I mi venga recapitato per corriere con pagamento contrassegno, con un costo

aggiuntivo di L.20.000.

I I mi venga consegnato tramite il RivenditoreAutorizzato Unibitpiù vicino, che mi verrà

indicato telefonicamente e presso il quale provvederò ai pagamento.

p mi venga consegnato tramite il Rivenditore Autorizzato Unibit qui di seguito

specificato (Ditta/Città ),

che mi contatterà telefonicamente e presso il quale provvederò al pagamento.

Nota: questo tagliando è valido solo se spedito a MCmicrocomputer
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prelevamento e versamento contante, rila-

scio libretto assegni, situazione conto corren-

te. cambio e acquisto di valuta estera, preno-

tazione titoli di Stato, pagamento bollette,

ecc. sono solo alcune delle possibilità che il

sistema garantisce.

Novità anche nel settore dei personal com-
puter con la presentazione dei nuovi modelli

di fascia media e della serie high end M380

A tari PC-folio
di Andrea de Prisco

A vederlo sembra una normale calcolatri-

ce programmabile o, meglio, un pocket com-
puter. Le dimensioni, tanto della macchina,

quanto del display e dei tasti, sono proprio

quelle: appena 20x10x2,5 cm di dimensioni

esterne e 450 grammi di peso. La differenza

sta nel fatto che si tratta di un vero e proprio

prodigio tecnologico, trattandosi nientepo-

podimeno che di un compatibile MS-DOS in

tutto e per tutto anche se un po' a modo suo.

Al suo interno 1 28 K di memoria ram (espan-
dibile esternamente a 640), 256 di rom. un
processore 80C88 a 4.9 MHz fanno di que-
sto apparecchio un appetibile partner da te-

nere nella valigetta, o addirittura nella tasca

della giacca, e portare sempre con sé. Il tutto

per seicentomila lire

Come se non bastasse, la rom interna

contiene già un primo pacchetto di program-
mi consistenti in uno spreadsheet compati-
bile 1 2 3. diario-agenda per appuntamenti e
ricorrenze (con allarmi programmabili), edi-

tor di testi, rubrica telefonica con composi-
zione automatica dei numeri utilizzabile an-

che come semplice data base a schede,
calcolatrice scientifica con possibilità di mo-
dificare i calcoli intermedi. La scelta del pro-

gramma da utilizzare avviene tramite comodi
menu pop-up per facilitare al massimo l'uti-

lizzo dell'apparecchio anche ai meno esperti.

A conferma di ciò tutti i programmi sono
dotati di help in linea richiamabili con la pres-

sione di un tasto. Naturalmente sono dispo-

nibili anche altri programmi applicativi ven-
duti su pratiche schede rom. Il sistema ope-
rativo è compatibile MS-DOS con funzioni

BIOS espanse: tutti i programmi residenti e
gli applicativi specifici (nonché lo stesso si-

stema operativo) possono essere eseguiti

direttamente su rom lasciando sempre liberi

per i dati la memoria ram di sistema.

L'autonomia di funzionamento dichiarata,

utilizzando comunissime pile alkaline e in

j

condizioni di normale utilizzo, é di circa 6-8

I settimane. Terminata la carica il portatile si

spegne automaticamente assicurando un al-

tro mese di tamponamento della ram. Anche
togliendo le pile, abbiamo ancora 7 minuti di

tempo per inserirne di nuove e continuare a
lavorare dallo stesso punto in cui eravamo
rimasti La memoria di massa è realizzata

utilizzando comode memory card tampona-
te da 1 28 K Luna, inseribili anche a computer
acceso come normali floppy, alimentate da
una minuscola batteria al litio che assicura

[

una conservazione dei dati memorizzati per

In particolare il nuovo personal M380/XP9
equipaggiato con microprocessore Intel

80386 con frequenza di clock a 33 MHz.
memoria RAM da 4 a 8 Mbyte, cache memo-
ry da 32 Kbyte. i modelli di fascia media
M290 e M300 equipaggiati con processore

80286 a 12 MHz e 80386SX a 16 MHz; i

portatili M1 1 1 (NEC V30 a 10 MHz) e M21

1

(Intel 80286 a 16 MHz).

Sul lato destro del., cucciolo, troviamo

addirittura un bus d’espansione al quale col-

legare in cascata varie unità aggiuntive come
banchi ram da 256 K oppure un'interfaccia

seriale o parallela. In questo modo è possibi-

le tanto l'accoppiamento con qualsiasi stam-

pante «vera'- quanto la connessione a vari

dispositivi seriali come modem o altri com-
puter Ma il trasferimento dati verso e da un
PC é assicurato anche attraverso un comodo
lettore di ram card da tenere collegato al

nostro computer fisso In un attimo i nostri

dati (e/o programmi, purché compatibili MS-
DOS) potranno viaggiare tra i due sistemi in

modo da avere sempre copie aggiornate da
portare... in tasca

Lo schermo è naturalmente un LCD Super
Twist, formato da 40 colonne per 8 righe di

caratteri, più che sufficienti per utilizzi nor-

mali, Del resto la tastiera non è certo di

dimensioni standard (seppure con disposi-

zione QWERTY nazionalizzata) quindi non
crediamo che a qualcuno salti mai in mente
di fare vero word processing (e quindi con la

stretta necessità delle 80 colonne) con que-

sto minuscolo gioiellino. Speriamo solo che
non si tratti di un «figlio unico» ma, come del

resto ha dichiarato la stessa Atari, di un
capostipite di una famiglia di tascabili MS-
DOS compatibili
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Disitaco Distributore Ufficiale Centro Sud

NEC P2200

Inutile cercare di meglio altrove

Le rivoluzionarie stampanti a 24 aghi

NEC P2200, che realizzano testi,

grafici e disegni ad altissima

risoluzione (ben 360x360 punti per
pollice) e permettono una più
versatile gestione della carta, oggi
potete trovarle ad un nuovo indirizzo:

DISITACO.
E ad un prezzo assolutamente
irresistibile.

DISITACO é il Distributore Ufficiale

per il Centro Sud, comprese Sicilia

e Sardegna, non solo di questo
innovativo risultato del progresso
tecnologico, ma di tutta la grande
gamma di stampanti NEC.

Se volete trasformare il vostro

computer in un potente
strumento di produttività

personale, non perdete tempo.
Richiedete NEC P2200 al più

vicino punto vendita della rete

DISITACO.

Inutile cercare di meglio
altrove, in termini di qualità

ed assistenza.

Lire 890.000
;
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© DISITACO
Distributore Ufficiale Stampanti NEC Centro Sud e Isole
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Presenti allo SMAU Pad. n. 17 corsia D stand NEC n. E21D22

NEC
sempre più avanti.



A.A.R. srl FIRENZE
Via Magenta 13/15 R
055-287246

AT 80286 12 MHz. desktop

512K esp. 4 Mb on board 1 drive 12Mb+
1 HD 20 Mb tastiera CHERRY 102 tasti

- Hercules mon. 14" HER/CGA sch. piat-

to basculanto

L. 1.980.000

AT 80386 20 MHz. desktop
1024 K esp. 8/16 M drive 12 M 1 HD 32

M 28 ms 3.5" tastiera CHERRY 102 ta-

sti sch. EGA 640x480 250K monitor

EGA 14" L. 3.490.000

VGA 800x600 L. 480.000
256K emulazione CGA/MGA/EGA
VGA

VGA 1024 x 768 L. 585.000
512K 16 bit per AT 286/386

EGA 640 x 480 L. 290.000
256K emulazione CGA/Hercules

ESP. Mem. 512K L. 149.000
18x41256 100 us 9x41256 lOOns

M. board 286/12 L. 150.000

M. board 386/20 L. 1.590.000
Handv sca. MS-7 L. 410.000
400 dpi 105 mm

MOUSE HI-RES L. 93.000
500 dpi completo di DR. HAI 0 e tap-

petino

MONITOR
MONOCROM. 14" L. 198.000
Schermo piatto Her/CGA basculante

Colore EGA 14" L. 610.000
640 x 350 dot pitch 0.31 mm
Colore VGA 14” L. 890.000
1024x768 dot pitch 028 mm

MODEM
1200 b interno

1200 b esterno
2400 b interno

2400 b esterno

L. 129.000
L. 175.000
L. 285.000
L. 325.000

STAMPANTI STAR
LC-10
LC-10 colore

LC-24/10

L. 449.000
L. 525.000
L. 649.000

12 MESI DI GARANZIA
PREZZI IVA ESCLUSA RICHIEDERE CATALOGO

NEWS

Sony Italia (Pad. 20 stand B12)

I temi dominanti della presenza Sony allo

SMAU sono rappresentati da una vasta gam-
ma di memorie ottiche, dal View System
Sony (una stazione di lavoro in grado di

integrare per la prima volta all'interno di un
unico ambiente operativo, computer, videodi-

sco e CD-ROM) e dal DIH 2000, un avanzato

sistema per la trasmissione contemporanea
su linee telefoniche di immagini, suono e
dati.

La gamma di memorie ottiche comprende
drive per CD-ROM. dischi ottici WORM ana-

logici e digitali con capacità fino a 3.2 Gigaby-

te e dischi magneto-ottici riscrivigli con capa-

cità di 600 Mbyte.
II sistema multimediale Sony View è basa-

to su un personal computer Sony SMC-3000
dotato di processore 80286 ed operante in

ambiente MS-DOS completato da una serie

di prodotti (Graphic Overlay) in grado di assi-

curare la visualizzazione di grafica e dati

gestiti dal computer in sovrapposizione ad
immagini provenienti da lettori di videodischi

e/o dal lettore di CD-ROM incorporato nel

sistema, con un eventuale commento sono-

ro Inciso in modo digitale compresso ed
associato ad immagini fisse (Stili Frame
Audio).

Il DIH 2000 (Digital Image & Information

Terminal) rappresenta attualmente l'unico si-

stema al mondo in grado di assicurare la

trasmissione contemporanea su normali li-

nee telefoniche di immagini televisive, voce,

testi, dati e grafici con la possibilità di esecu-

zione automatica della conversione tra i diffe-

renti standard televisivi e di impiego all'inter-

no di reti ISDN (Integrated Services Digital

Network), reti a commutazione di pacchetto

e reti dati,

I dispositivi di input ed output accettati dal

sistema comprendono videocamere, videore-

gistratori. videodischi, dischi magneto-ottici,

sistemi per il trattamento delle informazioni

audio, personal computer, tavolette digitaliz-

zatrici, stampanti video.

Grazie alla elevata velocità di trasferimento

dei dati (64 Kbit/see.) una immagine video

può essere trasmessa in 10-20 secondi con
una risoluzione di 500 linee e con la possibili-

tà di operare interventi di ingrandimento,

riduzione, ritaglio, e la trasmissione fino a 4.

9, 16 oppure 25 immagini contemporanea-
mente con sovrapposizione di testi, dati e
grafica.

Intercomp

Annunciato proprio in occasione dello

SMAU l'accordo di distribuzione esclusiva

concluso tra Intercomp e AMI (American

Megatrend Ine.) per l'impiego e la vendita

OEM delle schede di sistema 80386 utilizza-

te sulla gamma di personal computer Inter-

comp Master X386 Cache Memory con fre-

quenze di clock del processore a 20. 25 e 33
MHz,
Le caratteristiche comuni a tutte le schede

comprendono una memoria cache da 64
Kbyte. supporto di coprocessori matematici

80387 o Weitek, fino a 8 Mbyte di memoria

RAM sulla mother board, con gestione a 0
wait state e possibilità di impiego di fino a 4

moduli SIMM da 1 Mbyte.
Le schede sono completate da 8 slot di

espansione: uno a 8 bit, sei a 16 bit e uno a

32 bit dedicato con possibilità di espansione
della RAM di sistema a 1 6 Mbyte con l'ado-

zione di una scheda.

Tra le caratteristiche offerte la copia al

bootstrap del sistema del BIOS in shadow
RAM

Oltre alla completa linea di personal com-
puter comprendenti modelli basati anche sui

processori 8088-86 e 80286, la Intercomp

propone schede video, schede controller,

schede di espansione, periferiche, accessori,

schede per applicazioni industriali, sistemi di

back-up e gruppi di continuità.

Jetset Informatica

Proprio in occasione dello SMAU la Jetset

ha annunciato la conclusione di una serie di

importanti accordi per la distribuzione sul

territorio nazionale dei prodotti Seagate, Io-

mega e Laser Magnetic Storage che si inseri-

scono nel quadro di un ampliamento ed
integrazione della gamma di prodotti distri-

buiti dalla società con una serie di dispositivi

ad alta tecnologia.

Le novità riguardano una nuova serie di

hard disk della Seagate, uno dei più impor-

tanti costruttori mondiali di dischi rigidi, con
capacità fino a 170 Mbyte e tempi di accesso
dell'ordine dei 28 ms. caratterizzati dal perfe-

zionamento della tecnologia stepper Seagate
negli standard MFM, RLL e SCSI

La Iomega, produttrice del noto sistema di

archiviazione dati Bemoulli Box, propone le

nuove versioni di questa unità con capacità di

archiviazione fino ad un massimo di 120
Mbyte per cartuccia, basati sulla collaudata

tecnologia di posizionamento delle testine

sul disco che garantisce l'impossibilità del-

l'impatto distruttivo della stessa con il sup-

porto magnetico
Infine, Laser Magnetic Storage (società

nata dalla joint venture tra Philips e Control

Data) offre la completa gamma di dischi ottici

in tecnologia WORM (Write Once Read Ma-
ny) con capacità da 800 Mbyte a 2 Gigabyte

facilmente interfacciabili a qualsiasi personal

computer ed utilizzabili mediante opportuni
strumenti software come normali unità a
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Per scegliere

fra tutta la musica e l'hi-fi del mondo,
non bastano due orecchie sensibili.

Serve una buona mano.

Li mano ili chi scrive su AlIMOumiv. I na rivista clic parla ili musica e qualità del suono. I-: dove
anche la quantità di informazioni ha il suo peso: più ili seicento grammi ogni mese. Come dire: pa-

gine e pagine di prove, mercato. ne\\ s. recensioni discografiche Per leggere tutta Al 'DIOurviKW
una settimana non basta; ecco perché l'abbiamo voluta mensile.

Ogni mese ACDIOumii» offre un panorama completo di tutto quello che è necessario sapere su

musica, dischi. Ili-fi domestica. Ili-end. car stereo, audio professionale, audio del video.

Prove di laboratorio realizzate con le più moderne tecniche di misurazione, massima attenzione
all'ascolto, progetti di kit sviluppati da un teamdi esperti, guida aggiornata ili oltre diecimila prodi itti

hi-fi. recensioni musicali: chi ha orecchie per intendere, legge Al 'DlOumm.

AUDIOreme» rivista di elettroacustica, musica ed alta fedeltà
cuna ptillMiia/ùmtf rW.IINIMt'.IIIA Kmiu. «ul-ul.. KiniT-) lei idi 1IHU.W0
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Sanyo (Pad. 17 stand F02-G13)

Oltre alla gamma di prodotti che contraddi-

stingue la società giapponese e che com-
prende personal computer in versione tower.

desktop e laptop. stampanti laser, software

di rete, in occasione dello SMAU la Sanyo ha

presentato anche il nuovo 18SX della linea

Bonsai caratterizzato dall'adozione del pro-

cessore 80386SX a 16 MHz e le CD-ROM
2500 e 3000.

Come per tutta la linea Bonsai, il processo-

re è montato su una scheda che ospita

anche la memoria di 1 Mbyte (espandibile a 2

sulla stessa scheda), l'interfaccia per unità

floppy, interfacce seriale e parallela e lo

zoccolo per il coprocessore matematico
80387SX opzionale. La configurazione è

completata da una shadow RAM di 384
Kbyte che permette il trasferimento del BIOS
in RAM ottimizzando gli accessi alle chiama-

te; un gestore di memoria espansa supporta

le specifiche LIM (Lotus/Intel/Microsoft) con-

sentendo di superare il limite dei 640 Kbyte

imposto dal sistema operativo MS-DOS 3.30.

Le unità CD-ROM 2500 e 3000 permetto-

no l'accesso ad archivi realizzati su disco

Il modello 2500 può essere inserito all'in-

terno del personal computer in un comune
alloggiamento half size per memorie dì mas-
sa; offre una capacità di ben 540 Mbyte pari

a circa 400 floppy disk da 5.25" per un totale

di 250.000 pagine di 2000 caratteri ciascuna.

Il modello 3000 offre le medesime presta-

zioni del precedente, ma è previsto per esse-
re impiegato esternamente al computer in

modo da essere convenientemente aggiunto

ad un personal computer già esistente.

La gamma di prodotti Sanyo si è inoltre

arricchita di alcune nuove versioni di prodotti

già esistenti che si differenziano per la mag-
giore velocità di clock del processore (10

MHz per i Bonsai 8088 e 12 MHz per i

Bonsai 80286) e per l'adeguamento della

dotazione comprendente ora anche il siste-

ma operativo MS- DOS 3.30.

Apollo Computer
(Pad. 15/1 stand C06- B07)

Un appuntamento particolarmente signifi-

cativo per Apollo a pochi mesi dalla fusione

con Hewlett Packard.

Le principali novità riguardano la fascia

delle personal workstation appartenenti alle

serie 3500, 3550 e 4500 ed alla serie

10000VS nata dalla stretta integrazione tra

l'architettura RISC PRISM di Apollo ed un
sottosistema grafico RISC ad alte prestazioni

in grado di fornire una potente soluzione ai

problemi della grafica 3D.

Nella serie 10000VS sono state introdotte

alcune nuove funzionalità riguardanti l'esten-

sione del supporto di memoria fino a 5.6

Gigabyte, il supporto della rete IBM Token
Ring, un nuovo bus. un controller multiplo di

rete e nuovi tape-driver ad alte prestazioni

Il nuovo sistema di espansione del suppor-

to di memoria di massa è disponibile in

configurazioni da 1.4 Gigabyte oppure 2.8

Gigabyte. Ogni configurazione supporta due
controller addizionali allo scopo di accrescere

ulteriormente la capacità del disco e le pre-

stazioni.

Altra novità è rappresentata da un tape

driver a 9 piste con densità di registrazione di

1600/6250 bpi ed un tape driver da 8 mm
con capacità di 2.3 Gigabyte

Il supporto della rete IBM Token Ring, sia

come rete nativa, che come bridge o come
internet router, permette agli utenti di poter

disporre di due reti Ethernet, IBM Token
Ring o Apollo Token Ring scegliendo libera-

mente tra le possibili combinazioni.

Oltre ai bus standard VME e PC/AT. la

serie 10000VS supporta ora anche il bus
SCSI (Small Computer System Interface) che
permette la connessione di periferiche di

questo tipo.

Telcom

Molte le novità proposte dalla Telcom nei

svariati settori di interesse della società.

Tra di esse la prestigiosa linea di scanner
Microtek, la più completa attualmente dispo-

nibile presso un solo costruttore adatta al

mondo Apple ed al mondo PC sia con inter-

faccia AT che MicroChannel, ora arricchita da

alcuni nuovi modelli capaci di eseguire l'ac-

quisizione in formato A4 a colori e con 256
livelli di grigio, oppure dal nuovo modello in

formato A0 per applicazioni dì tipo tecnico.

Legato all'acquisizione delle immagini con
scanner è il settore del riconoscimento di

caratteri (OCR), per il quale la Telcom propo-

ne il Calerà «Truescan» della società ameri-

cana Calerà, composto da scheda acceleratri-

ce e software in grado di riconoscere pagine

composte di testo ed immagini, selezionare

le sole informazioni alfanumeriche, trasfor-

marle velocemente in codici e renderle com-
patibili con programmi di elaborazione testi,

gestione di documenti e DTP.

AZIENDA ELETTRONICA RICERCA
PERSONA/E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SOFTWARE E PROGETTO DI ALCUNE
SCHEDE ELETTRONICHE, CON I SEGUENTI REQUISITI:
— ESPERTO DIPROGRAMMAZIONE IN “TURBOPASCAL”0 LINGUAGGIO EQUIVALENTE E “ASSEMBLER

Z-80”, ELETTRONICA DIGITALE, GESTIONE MONITOR, TRASMISSIONE "RS-422” E “l
2C BUS".

LUOGO DI LAVORO: CAGLIARI
TEMPO DI LAVORO ESTIMATO: MESI 3 CIRCA
DISPONIBILITÀ: IMMEDIATA
COMPENSO FORFETTARIO TUTTO INCLUSO: 20-25 MILIONI + IVA
IL CANDIDATO PRESCELTO DOVRÀ FORNIREGARANZIASULLARIUSCITA ECONSEGNA DEI LAVORI EN-
TRO I TERMINI CONTRATTUALI, PER MEZZO DI FIDEJUSSIONE BANCARIAO ASSICURATIVA.

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL 070/495774/492600
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Se ami l'alta fedeltà

e il car stereo,

non alzare il volume.

Sfoglialo.

AUDIOGIJIDA
la più importante novità audio dell'anno, è un volume di oltre seicento pagine

con foto, caratteristiche e prezzi di oltre diecimila prodotti audio:

tutta 1' hi-fi domestica,

tutto il car stereo,

tutti gli altoparlanti.

AUDIOGUIDA. Un volume ad alto indice di ascolto.
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ululTEK UNA PROTEZIONE
SULLA QUALE PUOI CONTARE.
Gruppi di continuità NON-STOP e a RELÈ.

I black-out e le microinterruzioni dell'energia elettrica, oltre a danneggiare le Vs. apparecchiatu-

re. provocano variazioni o cancellazioni dei dati inseriti nel Vs. computer; a volte il danno rappre-

senta il lavoro dell'intera giornata.

Per eliminare questi costpsissimi inconvenienti la DIGITEK propone due GRUPPI DI CONTINUITÀ:
- GRUPPI DI CONTINUITÀ "NON STOP" che, alimentando direttamente le apparecchiature attra-

verso le batterie, separano totalmente il carico dalle fluttuazioni ed instabilità della rete elettrica.

- GRUPPI DI CONTINUITÀ "A RELÈ" che intervengono, in caso di black-out o abbassamento della

tensione sotto i 200V, in tempo utile per non creare problemi.

In caso di black-out, il gruppo, oltre a garantire il salvataggio dei dati, permette il proseguimento
del lavoro, dandovi una autonomia fino a 2 ore.

I gruppi di continuità della serie non-stop

GCS 450 pot. nom. 450 VA
GCS 700 pot. nom. 700 VA
GCS 1000 pot. nom. 1000 VA
GCS 1500 pot. nom. 1500 VA
GCS 2400 pot. nom. 2400 VA

nirziTCL/ VIA VALLI. 28 • 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)

UIUII u\ Tel. 0522(951523 r.a. - Telex 530156 - fax 0522(951526 G3

I gruppi di continuità della serie a relè:

GR 2428 pot. nom. 450 VA
GR 1000 pot. nom. 1200 VA
FS 4000 pot. nom. 4000 VA

Desidero ricevere materiale Illustrativo

Cognome e Nome
Via

riguardante i Gruppi di continuità.

Ditta

Per il DeskTop Publishing la Telcom propo-

ne anche le schede LaserMaster, tra le quali

la LX6, una scheda di controllo per stampanti

laser con meccaniche Canon (comprese le

nuove LB98A III) e le 400 punti per pollice di

produzione Ricoh, HP, Brother e Tandy, in

grado di eseguire stampe complesse (da

PageMaker o Ventura Publisher) in 10-15

secondi ad una risoluzione di 300 x 300 dpi

oppure 600 x 300 dpi con possibilità di

gestione della stampa fronte-retro sulle

stampanti Canon SX 2D e HP serie 2D
Sono compatibili fino a 200 font Bitstream,

con ampiezza compatibile PostScript, e gran-

dezze fino a 1200 punti su Ventura e 450
punti su PageMaker.

Altro settore di interesse nel quale la Tel-

com propone una ricca gamma di prodotti è

quello dell'archiviazione dati che può contare

su sistemi che spaziano dai dischi ottici re-

movibili Ocean (650 Mbyte) ai juke box per

dischi ottici Cygnet (in grado di mantenere in

linea fino a 100 Gigabyte di memoria); a

supporti altrettanto interessanti come i siste-

mi Iomega da 44 Mbyte e i sistemi di archi-

viazione dati basati sulla tecnologia DAT co-

me il GigaTape capace di memorizzare fino a

1 2 Gigabyte su una cartuccia di nastro dalle

dimensioni molto ridotte.

L'offerta è completata da software di co-

municazione adatti all'Integrazione di perso-

nal computer con sistemi AS400 o 43xx della

Beauforts; controller SCSI per bus AT e

MicroChannel della Future Domain per la

gestione dei dischi ottici di produzione Sea-

gate e Maxtor; sistemi 386 di produzione

Intel con clock da 16 a 33 MHz proposti

anche in configurazioni mirate ad applicazioni

specifiche

IBM Italia (Pad. 15)

Le novità più significative presentate allo

SMAU dalla IBM Italia riguardano i nuovi

prodotti della famiglia PS/2, i più recenti

modelli del sistema AS/400 e le soluzioni

più avanzate nell'ambito delle telecomunica-

zioni. dell'Electromc Data Interchange e del-

l'automazione d’ufficio.

Di grande interesse é il software Da-

talnterchange. sviluppato secondo le specifi-

che della Systems Application Architecture

(SAA), permette la transazione di documenti

tra società diverse e OfficeVision, la famiglia

di software integrati per l'ufficio che con-

sente l'accesso a tutto il patrimonio informa-

tivo di un'azienda esclusivamente grazie ad

un'unica interfaccia slegata dal tipo di hard-

ware utilizzato (personal computer, sistemi

intermedi, grandi elaboratori)

Sempre per ciò che riguarda le applicazio-

ni sviluppate dalla stessa IBM è stato pre-

sentato Imageptus. un sistema creato per la

gestione di grandi quantità di documenti car-

tacei. insieme ad una serie di soluzioni rea-

lizzate con sistemi esperti, applicazioni avan-

zate nell'ambito delle mitologie didattiche e

il DIAL, il servizio che IBM offre gratuita-

mente alle controparti commerciali per la

fornitura tempestiva di informazioni relative

all'offerta.

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989
città M.c.



Il vostro

e fatto

al 93% di

Oggi l’informazione è tutto, d’accordo. Ma di quale informa-

zione stiamo parlando? Parliamo deU'informazione che aiu-

ta la capacità professionale, che contribuisce alla riuscita di

un affare o alla pianificazione di un progetto. È questa l’in-

^ formazione che SEAT fornisce, attraverso i suoi SERVIZI

B TELEMATICI. E’ così facile usarli: per accedere in tempo
reale ad una vastissima quantità di dati sempre aggiornati,

1 II B II basta un terminale, o un Personal Computer, un modem e

una linea telefonica. Tramite una chiamata l’ingresso alla re-

te SEAT è immediato. E subito, dopo aver scelto il SERVIZIO
che si intende interrogare, arrivano le informazioni ri-

chieste con comandi semplici, tutti in italiano, chiare,

puntuali ed esatte. I SERVIZI TELEMATICI SEAT:
l'informazjone globale è facile!

Pagine Gialle Elettroniche - Informazioni su oltre

1.000.000 di Aziende italiane, distinte per settori mer-

ceologici e aree geografiche. Amedeus - Tutti i prote-

sti levati in Italia negli ultimi cinque

q /% 0 0 anni, aggiornati settimanalmente.

^ Ai ^ Per ogni protestato Amedeus visua-

I 1 TTl yl '#11 BBI B lizza la situazione completa. Ansatei

-

B I J. B JP ^ ^ Notizie giornalistiche dal mondo.
Noopolis - Informazioni su borse di

studio in tutto il mondo. Teleturismo

Alberghiero - Disponibilità e prezzi di oltre 37.000

Alberghi italiani, con teleprenotazione gratuita.

Oag Electronic Edition - Voli, tariffe aeree, infor-

mazioni turistiche, alberghi del mondo. Master-

mail - Servizio di messaggistica elettronica. Ma-

trix - Per inviare e ricevere telex senza possedere

la macchina telex. Magic on Line - Accesso a 1.200

banche dati mondiali. Avistel - Tariffe e telepre-

notazione vetture AVIS. Banca Dati Tributaria -

Legislazione e documenti relativi a tutti i settori

d’imposta. Di Lav - Legislazione e documenti re-

lativi al Diritto del Lavoro. Nuova Fiscal Data -

Legislazione fiscale vigente e prassi ammi-
nistrativa. Ope Legis - Informazioni relative al

diritto societario e commerciale in vigore.

Seat lavora perché

queste informazioni

siano complete,

aggiornate

e accessibili

in tempo reale.

Per avere maggiori informazioni, invii il Suo biglietto da visita alla SEAT
o ci telefoni al Numero Verde. Le invieremo le informazioni dettagliate

sul SERVIZIO o SERVIZI che la interessano maggiormente.

3
NUMEROVERDE i

mzBmLeJ
DIREZIONE COMMERCIALE PRODOTTI TELEMATICI

Viale del Policlinico, 147 - 00161 ROMA
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Sirio Informatica

(Pad 17/1 stand B07)

Una serie di sigle come Sirium, Sidis.

Sicas. Siamm, Sishop. designa la gamma di

applicazioni sviluppate dal Gruppo Sirio in

ambiente database relazionale nativo (IBM
AS/400) presentate in anteprima allo SMAU.

Sirium è un prodotto per la gestione delle

risorse umane che permette di costruire un
organico ideale, corrispondente, per numero
e qualità, alle esigenze di organizzazione del-

le aziende

I moduli che costituiscono il software com-
prendono: gestione organigrammi, domande
di assunzione, corsi di formazione, budget,
storico dipendenti, politica retributiva.

Sidis è uno dei programmi per la gestione

di aziende commerciali che è affiancato an-

che da programmi per il collegamento dei

registratori di cassa (Sicas), per la razionaliz-

zazione dei punti vendita (Sishop). Siamm è
invece la soluzione proposta dalia Sirio per il

settore manifatturiero, dove sono indispen-

sabili pianificazioni a scorta o su commessa,
conto lavorazione, schede costi, procedure
riferite al carico macchina e avanzamento

Sirio Sistemi propone invece applicazioni

dipartimentali che nascono come evoluzione
dei sistemi Sidis e Siamm e sono finalizzati

alla risoluzione di problematiche di aziende

che operano in settori merceologici diversifi-

cati: tessile (Sites). confezioni (Siaco). instal-

lazione di impianti (Sinst), immobiliare (Si-

geim). distribuzione di materiale elettrico

(Sidme). distribuzione di prodotti petroliferi

(Sical). produzione di mobili (Simob). Chiude
la rassegna Simed. un sistema informativo

per la gestione efficiente ed economica di

Istituti. Case di cura. Case di riposo. Cliniche.

Ospedali. Il programma viene presentato dal-

la Sirio Med, società esordiente del Gruppo
Sirio. che sigla l'ingresso nella promettente
area della Sanità

Data General

(Pad. 16 stand E12-F12)

Su una superficie espositiva ampliata del

50% rispetto allo scorso anno, la Data Gene-
ral ha presentato un saggio completo delle

linee hardware e software

La prima novità riguarda la gamma di ser-

ver/workstation AViiON basata su architettu-

ra RISC Motorola 88000 e Unix; essa si è
arricchita di due nuovi modelli rappresentati

da una workstation che si pone al vertice

della gamma ed un sistema/server che costi-

tuisce il nuovo modello entry-level della fa-

RANA PLANNER
Che ne sarà della segretaria?

Commerciali: come lare, senza? ...

Cerca ad raooo gruppi di dati e indirizzi e. coitegato ai telefono, conipync

in sequenza numen telefonici

Tra un semafero e una coda scrive bozze di lettere e note di cose da tee.

ci» cosi sono sentite a portalaA mare.

S accende da sé e suona, per la svegtao «prossimo impegno.

Moslraquaistasisettimana(anchelramlearri)evidenziandoperc

giomo appuntamenti aitivi, feste, fasi lunari, Noritmoed oro...,.

Converte valute e misure e ta tutti i calcoli cf navigazione.

E
1

espanefibae con RAMCards eslratt (dei veri e propri Hard Disk

dascunafino ad 1 Megabytef) sule quai si caricano da ut qualsiasi PC

ulterion prograrrmi e dati, che divengono cosi residenti :

i mostruoso Calcobase, coniigurabie nei formalo e nele formule, che può

scartare kstiri e dai (arche 50.000 record*!) cm i più diffusi (aerea

(Lotus, DBIII, FranBWfktxcdJ,

i Iraduttorì (oltre 10.000 parole in Francese ed n Inglese),

ì Project Planner
,
1 calcoiatore Scientifico e soprattutto i BASIC, con aj

si costniscono propri programmi appicatnn.

pur avendo dsciay a 4 righe e vera tasterà, a» tenere e numen separali,

e veramente tascate (cmSXI6X2|, e fèria ttaSano perché é itaianol

Il prezzo? state seduti: solo 440.000 Lire!
*

tome si faceva, prima?

Diids in fuido, i«ia sofisticata (Seta bilanciata vieta

idbi rccnpatM e ne calcola le calorie.

vii dell’Arco di Travertino, 35

06/ 7663692-768679-7664977

PAX 768856 -TUC 626058
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MEMOREX regala MEMOREX

L’intera gamma di floppy disk MEMOREX, da 8”, 5.25” e

3.5” nelle varie versioni, rappresenta da sempre una

scelta di qualità. La ricerca di materiali nuovi, le tecnolo-

gie di produzione avanzate e rigorosi controlli finali,

offrono la garanzia assoluta di operare su supporti

magnetici affidabili e duraturi nel tempo. In più, sempre
dalle tecnologie MEMOREX un regalo... UNA AUDIO-
CASSETTA MEMOREX dBS 60 minuti per ogni confezio-

ne di floppy disk E DUE CASSETTE OMAGGIO per ogni

scatola di floppy da 3.5” HD. Dal 1° ottobre 1989 fino al

31 gennaio 1990.

Divisione Computer Supplies - 20153 Milano - Via Caldera, 21/D - Tel. 02/452851

S MEMOREX
COMPUTER SUPPLIES



I Bondwell B200.3.6 Kg di straordinaria efficienza.

Raggiungere il massimo dell'effi-

cienza con la massima praticità. Per

un portatile sarebbe l'ideale. Per

Bondwell B200 è una realtà. È infatti

il primo portatile capace di offrire le

stesse prestazioni di un grande com-

puter insieme ad una leggerezza

esemplare. Solo 3,6 Kg di peso, bat-

terie incluse, da portare comoda-

mente dovunque. Ha la tastiera ita-

liana ergonomica, 640 Kb RAM di

memoria e 6 ore di autonomia. È do-

tato di accumulatore ricaricabile so-

stituibile e schermo LCD ad alta defi-

nizione, porta seriale e parallela. È

collegabile a monitor monocromatico

o a colori e ha MS.Dos, GW Basic.

Bonduuell
Bondwell B200. XT compatibile,

velocità 8 MHz. 2 microfloppy da

3,5" da 720 Kb. Peso: 3.6 Kg.

Dimensioni: 331 x 31 0 x 55 mm.

BONDWELL ITALIA srl - Vi» Cantu 19 • 20092 CIWSELLO BALSAMO (MI) - Tel (02) B50 11 212 (ra ) - Fan (02) 060 11 328



NEWSBONDWELL.

SISTEMI

PER PROGRAMMI

AMBIZIOSI.
Bondwell risponde a ogni esigenza con una gamma

completa di prodotti ad alta tecnologia:

I Portatili. BW 8T - BW 8TH - BW B300 - BW B200.

I Personal. BW 28 - BW 38 - BW 39 - BW B630.

Una scelta completa di PC e AT professionali.

II Videotelefono. BW VT91. Il primo sistema di teleco-

municazione di immagini collegabile al PC.

IL PC-Fax. BFAX 100. Il primo collegabile direttamen-

te al computer per un nuovo modo di gestire le comu-

nicazioni.

Centri di distribuzione:

BERGAMO: Delta, Tel. <035) 24.92.64 • BOLOGNA:

Teletex, Tel, (051) 73.44.85 • CAGLIARI: Pac. Tel.

(070) 66.90.96 • ENNA: Italsoft. Tel. (0935)

69.25.60 • LIVORNO: Dee, Tel. (0586) 89 12.92

• MILANO: Systeam, Tel. (02) 26.30.04.60 •

PADOVA: Systeam. Tel. (049) 807.22.20 • ROMA:

Discom, Tel. (06) 520.78.39 • ROMA: Elcom, Tel.

(06) 701.26.02 • SALERNO: Nova. Tel. (089)

23.36.55 • TORINO: G S.T.. Tel. (Oli) 220.26.51

Bondwell offre 12 mesi di garanzia e un servizio qualificato

con una rete di 52 centri di assistenza diffusi in tutta Italia.

scia, con prestazioni di rilievo, ma con costi

inferiori a quelli dell'esistente modello 5100.

Non mancano gli altri elementi della linea

di supermini Eclipse/MV ed i personal com-
puter per il mondo MS-DOS e Unix come i

modelli Dasher 386 e Dasher 386/25 basati

sul microprocessore 80386.
Tutte le stazioni dì lavoro ed i computer

sono stati collegati in rete TCP/IP e la Data
General ha assicurato anche il collegamento
con il network mondiale della società DG/
CEO, dotato di 700 nodi di elaborazione per
un totale di oltre 11.000 utenti.

Annunci significativi riguardano anche le

applicazioni software, in particolare per ciò

che riguarda i sistemi AViiON per i quali sono
ora disponibili sistemi software per il CAD
elettrico. CAD/CAM meccanico e Cartogra-

fia; altre applicazioni sviluppate per i sistemi

della serie Eclìpse MV comprendono pac-

chetti per il mondo bancario, il telemarketing

ed un pacchetto modulare rivolto alla risolu-

zione di problematiche in ambito gestionale e
contabile dall'originale nome Quipu (il nome
trae origine da una serie di complicati insiemi

di corde frangiate ed annodate usate dagli

Incas come sistema di numerazione per cal-

coli statistici e registrazioni storiche).

Océ Italia

La società olandese ha presentato allo

SMAU la gamma completa delle proprie

stampanti laser e termiche comprendente
modelli in grado di soddisfare le esigenze più

svariate per una produzione mensile che si

estende tra 5.000 e 200.000 pagine.

Le novità sono rappresentate dalle stam-
panti a colori PostScript 6106 e 6107 utiliz-

zanti il sistema di stampa a trasferimento

termico.

La risoluzione è di 300 dpi e le stampanti
offrono 35 font residenti Adobe in grado di

garantire la produzione di stampe perfette ad
una velocità inferiore al minuto per pagina sia

su carta comune che su trasparenti nei for-

mati A3 e A4.

Entrambe le stampanti sono dotate del

processore 68020 operante ad una frequen-

za di clock di 16.67 MHz ed assicurano la

possibilità di collegamento ai sistemi più dif-

UNISYSTEM
PC XT-AT-386

IL MIGLIOR PREZZO - LA MIGLIORE QUALITÀ
• VI REGALA BORLAND

ALCUNI ESEMPI:
IVA ESCLUSA

GARANZIA 4 ANNI

XT BASIC 512 K - 1 DRIVE - 10 MHZ - MONITOR
L. 850.000

XT 512 K - 1 DRIVE-20MB - 10 MHZ - MONITOR
L. 1.400.000

AT 1024 K 1 DRIVE-20MB • 10 MHZ • MONITOR
L. 1.950.000

PC 386 1MB + 1 DRIVE * HD40 MB - 25 MHZ - MO-
NITOR
MOUSE PER PC-XT-AT 386

SCHEDA VGA 800x600
MONITOR VGA
MICRODISK D.F. D.D. 5 1/4

MICRODISK D.F. D.D. 3 1/2

L. 3.500.000
L. 55.000
L. 550.000
L. 850.000
L. 650
L. 1.600

Importazione e distribuzione

PI.ELLE SYSTEM
INFORMATICA

IL VOSTRO PARTNER DI LAVORO
Via Ampere, 6 - Sett. Milanese (Milano)

Tel. (02) 3288235-33500674 - Fax 33500669

PUNTI VENDITA
Milano: COMPUTER Shop Sempione

Via C.so Sempione, 65

Lecco: FUMAGALLI
Tel. 0341/363341 - Fax 285985

Roma: Big Byte
Via De Vecchi Pieralice, 33

Tel. 06/631685

Palermo: Ditta Dario Corona
Via Fondo Trapani a Palla vicino, 18

Tel. 091/6712693

CERCASI RIVENDITORI PER ZONE UBERE
' Per neni PC acquistato in omaggio Reflex

il data base lidia Borland

71



NEWS

L'UNICO NEGOZIO SPECIALIZZATO IN ITALIA
HARDWARE - Schede di SOFTWARE Linguaggi di

espansione, Hard Disk, Drive Programmazione, DTP, Word
Genlock Video, Digitalizzatori Processor, Spreadsheet
Schede Turbo, Hardware MIDI Emulatori, Grafica, CAD
HandyScanner III AHA DataBase
Monitor A3 ili Utility. MIDI
Scanner A4 mAI Animi Public Domain

ABBIAMO DISPONIBILI: Notator/Creator 2.1 - Geerdees tutti - Antic tutti - Signum
Imagic - Spectre 128 - Aladin 3.0 - Campus CAD - Gfa tutti - Calamus - Logistix

Superbase e molti altri. RICHIEDETE IL CATALOGO GRATUITO!

TAULINO COMPUTERS - Piazza Carducci 13
15100 ALESSANDRIA - Tel. 0131/441426 - FAX 0131/40003

TOTplus
Totocalcio, Totip, Enalotto

programma professionale

per computer in MS DOS
380.000 Lire

Stampa direttamente =|=

su schedina !!

StretóV

fusi grazie alla presenza di interfacce rispon-

denti agli standard di mercato (interfaccia RS
232, RS 422, Parallela Centronics e Apple-

Talk).

Il modello 6106 è dotato di 4 Mbyte di

memoria RAM, mentre la 6107 offre 8 Mby-
te di memoria RAM ed un disco rigido da 20
Mbyte utilizzato come memoria e come ca-

che per l’implementazione di caratteri tipo-

grafici aggiuntivi.

La linea di stampanti Océ a colori utilizzanti

il linguaggio PostScript permetterà di poter

produrre disegni professionali, illustrazioni,

presentazioni con lucidi, prove a colori e

selezioni.

L'alta qualità dei colori primari offerti (cyan,

magenta, giallo e nero) assicura risultati sor-

prendenti per brillantezza e per la vastità

della gamma di colori, nitidi e compatti grazie

alla risoluzione di 300 dpi.

I prezzi previsti per i due modelli sono di

38.500.000 lire per il modello 6106 e

50.500.000 per la 6107.

Tulip Computers

Introdotti una serie di nuovi prodotti tra i

quali il Tulip It286. il Tulip at386/25, il tr386sx

ed il Tulip tr386/25.

Il primo é un portatile equipaggiato con il

processore Intel 80C286 con frequenza di

clock a 12/6 MHz; memoria RAM da 1

Mbyte espandibile fino a 5 Mbyte on board;

display a cristalli liquidi supertwisted retroillu-

minato al neon disponibile sia nella risoluzio-

ne 640 x 400 punti che in versione VGA.
Integrate nell'unità sono presenti porta se-

riale RS232, porta parallela, interfaccia unità

floppy esterna, interfaccia video e presa di

ricarica per le batterie.

L'unità a dischi da 3.6" è in grado di

leggere e scrivere dischi della capacità di 720

Kbyte o 1.44 Mbyte mentre il disco rigido

interno è disponibile con capacità di 20 o 40

Mbyte.
Il modello at386/25 è un computer desk-

Offeria speciale: stampante Epson LX-800 con caricatore

stampa-schedine e TOTplus professional a 1.060.000 Lire !!

Un quadroAND e5 quadri OR. 128 Colonne condizionate perselezioneod esclusione, sequele con-

dizionale, gruppi TRA, formule derivate, Fasce di vincita con trasformazione automatica

logaritmica, segni rotanti a tutto campo, accoppiale, terzine e quartine, interruzioni, consecutivi-

ta’ globali o parziali dei segni, possibilità' di impostare attraverso il programma tutte le piu' avanzate

tecniche di selezione colonnare (gruppi moltiplicatori ecc.), controllo automatico colonne vincen-

ti, stampa a video, su tabulato e su schedine (totocalcio, Totip, Enalotto). Fantastica operatività’

del programma, implementazione del WHATIFccc. ecc. ecc. Funziona con qualsiasi computer MS-
DOS e con qualsiasi stampante dotata di caricatore c compatibile Epson ed IBM graphics. Viene

fornito con un ricco manuale e con 20 sistemi pre impostati a 12 e 13 triple con basso sviluppo

colonnare. Per chi lo desidera sara' possibile accedere a corsi didattici sulla sistemistica e sul

programma direttamente a casa sua c potrà' avere gli aggiornamenti continui che effettuiamo. Per

saperne di piu' o ordinare il prodotto scrivete o telefonate alla

Convert sne
Viale Shakespeare 47, 00144 ROMA, Tei 06/5920998-5926442

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989
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Al

SIG.

RIVENDITORI

SOFTCOM: IMPORTA, SELEZIONA, DISTRIBUISCE
CENTINAIA DI SCHEDE E ACCESSORI IN PRONTA CONSEGNA TRA CUI:

X
HANDY SCANNER 3000 PLUS
NUOVO, CON 32 TONI DI GRIGIO E UN LED

PER REGOLARE LA VELOCITÀ DI SCAN-

SIONE, DIGITALIZZA CON UNA RISOLUZIO-

NE DI BEN 400 DPI QUALSIASI IMMAGINE O
TESTO. COMPATIBILE CGA-MGA-EGA-VGA

CON 'PC PAINT BRUSH IN OMAGGIO A

SOLE:

SCHEDA VGA SAMPO
256 COLORI SU UNA PALETTE DI 256.000 -

USCITA ANALOGICA E DIGITALE - COMPA-

TIBILE 100% VGA-EGA-CGA-MDA-HERCU-

LES- E 800 600 CON MONITOR

MULTISYNC

SCANNER DESK TOP A4
FACILITÀ DI UTILIZZO, RISOLUZIONE DI

200/300 DPI, FINO A 64 TONI DI GRIGIO,

COMPATIBILITÀ CON TUTTI I PRINCIPALI

PACCHETTI GRAFICI E SOFTWARE OCR,

FORMATO A4 SONO I PRINCIPALI MOTIVI DI

ACQUISTO MA NON ULTIMO IL PREZZO!

SCANNER+SCHEDA PC+SOFTWARE A SOLE

MODEM SMARTLINK
INTERNI ED ESTERNI, AUTO ANSWER E

AUTODIAL - HAYES COMPATIBILI - 300-1200

2400 BAUD ANCHE VIDEOTEL - STANDARD

CCITT E BELL INSTALLABILI SU QUALSIASI

COMPUTER A PARTIRE DA

L. 195.000 + IVA

SCHEDA FAX SMARTLINK
E IL TUO NUOVO PC DIVENTA UN POTEN-

TE FAX A 9600 BAUD. INSTALLABILE SU

XT/AT/386 E COMPATIBILI A SOLE

L. 890.000 + IVA

HARD CARD 20 E 40 MB
VELOCI, ECONOMICHE, DI FACILE INSTAL-

LAZIONE E SU QUALSIASI PC XT/AT/386 E

AMSTRAD'

mod. 20 MB L. 590.000 + IVA

MOD. 40 MB L. 790.000 + IVA

DISTRIBUTORE PERSONAL COMPUTER PC Ua5TER

XTIOMHZ 0WAITDAL. 750.000 + IVA

AT286 12MHZ 0WAITDAL. 1.590.000 + IVA

386SX 16MHZ 0 WAIT DA L. 2.690.000 + IVA

386 20MHZ 0 WAIT DA L. 3.390.000 + IVA

PADIGLIONE 21

STAND ESTERNO 21 .5

5-9 OTTOBRE 89

SOFTCOM S.R.L. P.ZA DEL MONASTER0 17 - 10146 TORINO - TEL. 011/710594 - 711996 - FAX 011/729435

•TUTTI

I

MARCHI

CONTRASSEGNATI

SONO

REGISTRATI

E

APPARTENGONO

Al

LEGITTIMI

PROPRIETARI
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top basato sull'impiego del processore

80386 con frequenza di clock a 25 MHz ed
una RAM standard di 4 Mbyte espandibile a

16 Mbyte Gli accessi alla memoria sono
velocizzati mediante una memoria cache a

due vie da 32 Kbyte Gli hard disk disponibili

sono per il momento da 40 e 100 Mbyte, ma
é prevista la prossima disponibilità di un
modello della capacità di 300 Mbyte mentre

le unità a disco possono essere indifferente-

mente da 3.5 o 5.25 pollici nelle capacità di

720 Kbyte, 144 Mbyte. 360 Kbyte. 12
Mbyte.
Analogo al precedente è il tr386/25 del

quale l'unica diversità consiste nel contenito-

re di tipo tower di dimensioni ridotte, ma in

grado di ospitare fino a 7 unita di memorizza-

zione a mezz'altezza

L'ultima novità è rappresentata dal

tr386sx, anch’esso in contenitore tower è

dotato di microprocessore Intel 80386sx a 16

MHz ed una RAM standard di 3 Mbyte
espandibili a 5 Mbyte Equipaggiabile con
monitor a risoluzione compresa tra 640 x 400
punti e le risoluzioni degli standard EGA e

VGA il tr386sx viene fornito, come gli altri

modelli 386. di tastiera italiana.

Tutti i modelli sono forniti di MS-DOS 4.0,

GW-Basic, Diagnostici manuali in lingua italia-

na unitamente al Microsoft Windows 386
per i modelli equipaggiati con il processore

80386.

SOICO

La società di Cremona, già distributrice da
due anni dei prodotti Leading Edge, ha con-

cluso un accordo di distribuzione in esclusiva

per il territorio nazionale dei personal compu-
ter prodotti dalla Daewoo Telecom. Co Ltd.

uno dei più grandi gruppi industriali e finan-

ziari in oriente che ha recentemente acquisi-

to anche la società americana Leading Edge
Hardware Products Ine.

La strategia del gruppo Daewoo prevede la

commercializzazione dei suoi personal com-
puter con il marchio Leading Edge per il

Qualche novità al SIM
Milano, 14-18 settembre 89

di Andrea de Prisco

Canon Stili Video

Pur assomigliando molto ad una compat-
ta formato Pocket, non ha ormai pratica-

mente più nulla in comune con una norma-
le macchina fotografica, a parte il flash

elettronico automatico, il mirino e l'obietti-

vo. Al posto della pellicola un piu informati-

co microfloppy da 2 pollici, al posto del

piano focale un preciso e sensibile CCD da
mezzo pollice, in tutto e per tutto simile a
quelli che normalmente si trovano all'inter-

no delle telecamere. Scattata la foto (su

ogni «microfloppino» ce ne entrano 50)

possiamo visualizzare immediatamente la

nostra immagine a colori su monitor o TV.

oppure decidere di cancellarla se vogliamo
utilizzare diversamente lo spazio-disco oc-

cupato da quella immagine.

Ma il motivo per cui parliamo di questo
apparecchio fotografico qui su MCmicro-
computer è la possibilità di trattare le im-

magini scattate anche tramite computer ed
utilizzarle, ad esempio, nei nostri documen-
ti DTP Basta acquistare un lettore di mini-

microfloppy esterno, interfacciarlo al com-
puter e trasferire cosi le nostre immagini
sulla memoria di massa del nostro PC o del

nostro Mac.
L'apparecchio fotografico costerà circa

un milione e mezzo, e prevediamo certa-

mente un successo senza precedenti. Si

sa. infatti, che il «primo prezzo» si scorda

molto facilmente. ..

Leggio Elettronico Mitidieri

La fantasia e l'inventiva italiana, si sa,

non ha mai avuto limiti, e l'oggetto che
stiamo per presentarvi ne è un chiaro

esempio Si tratta di un leggio musicale
elettronico composto da un display elettro-

luminescente ad alta definizione, più natu-

ralmente l'elettronica di controllo, collegato

ad un computer dal quale riceve dati da
visualizzare sotto forma di spartito musica-

le L'oggetto, di per sé gemale nonché
ennesimo «uovo di colombo» (noi italiani in

questo siamo troppo forti), permetterà ad
ogni musicista di eseguire qualsiasi brano

musicale senza la necessità di lasciare lo

strumento per il cambio di pagina Con
evidenti vantaggi tanto per l'esecuzione in

sé, quanto per produzione in sala di incisio-

ne dove la registrazione microfonica di

strumenti classici, percepirebbe anche il

rumore generato, appunto, dal cambio di

pagina di uno spartito musicale convenzio-

nale Abbiamo trovato nello stand Atari al

SIM. il suo ideatore, l'ingegner Antonio

Mitidieri di Taranto che è intenzionato a

cedere il brevetto. Il prototipo li funzionan-

te. era collegato ad un Atari ST, ma tutto fa

supporre che la connessione ad altri siste-

mi non dovrebbe creare problemi. Tra le

indiscrezioni ricevute, la forma di collega-

mento con l'unità centrale tramite interfac-

ciamento seriale sul quale viaggiano ma-
croistruziom per la visualizzazione. Ciò vuol

dire che l'oggetto in esame non è un
semplice display a forma di spartito, ma si

tratta di unità intelligente dotata, sicura-

mente. di processore e relativa memoria al

suo interno. Il cambio pagina può avvenire

nei due sensi tramite comando a pedale

oppure automaticamente con temporizza-

zione.
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Questo Europeo fa il lavoro di

4 Americani, 3 Coreani e 2 Giapponesi.

Costruire un computer è semplice.

Basta impiegare componentistica

standard ed avrete un prodotto

standard.

Noi alla Tulip ricerchiamo il meglio.

Ed è per tale motivo che investiamo

notevoli risorse nello sviluppare i

nostri ASIC (Application Specific

Integrated Circuit).

In altre parole, circuiti progettati su

misura, che rendano superflue

centinaia di connessioni e decine di

componenti normali, consentendo per

di più di inglobare funzioni ulteriori.

Un singolo chip richiede meno
potenza, produce meno calore ed

allunga la vita del computer stesso.

Gli ASIC rendono un Tulip

computer molto più semplice,

compatto ed affidabile.

Questo impegno nella ricerca e

sviluppo sottolinea poi il nostro

obiettivo: diventare uno dei maggiori

produttori europei di microcomputer.

Ma l’aspetto tecnologico non è il

nostro solo scopo.

Manuali in lingua, centri di assistenza

tecnica, supporto professionale,

velocità di consegna dei prodotti,

capacità di ascoltare le Vostre

esigenze, desiderio di lavorare insieme,

costituiscono gli impegni meno visibili,

ma non meno importanti, di una

società che si identifica come:

Il marchio Europeo della qualità!

Tulsp computer*
Il marchio Europeo della qualità
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mercato USA e Daewoo per quello europeo
con la creazione, in quest'ultimo, di uffici in

Francia, Germania. Gran Bretagna. In Italia la

Daewoo sarà rappresentata proprio dalla SO-
ICO che compie cosi un importante passo
avanti, potendo cosi disporre di una vasta

gamma di prodotti tecnologicamente avanza-

ti e contraddistinti da una produzione alta-

mente industrializzata.

Oltre alle macchine già presenti nel catalo-

go SOICO, comprendenti modelli con il mar-

chio Leading Edge e basati sui processori

8088 a 10 MHz. 80286 a 12 MHz e 80386 a

16 MHz. saranno presto disponibili anche

alcuni nuovi prodotti tra i quali: 8088 a 10

MHz in versione slim economica, 80386sx/

16 MHz slim e normale. 80386 a 25 e 33

MHz con cache memory. portatili laptop ba-

sati sui processori 80C86/10 MHz, 80286/12

MHz. 80386sx/16 MHz
Tra i modelli di maggior interesse il Dae-

woo DPC/386-25 equipaggiato con il proces-

sore 80386 a 25 MHz, memoria cache da

32Kbyte con controller 82385 e 4 Mbyte di

memoria RAM espandibili a 8 Mbyte sulla

mother board, due porte seriali, una porta

parallela, interfaccia mouse e adattatore vi-

deo VGA
La possibilità di espansione è assicurata

dalla presenza di due slot a 8 bit. cinque slot

a 16 bit, uno slot a 32 bit.

Digicom (Pad. 12 stand B19)

L'azienda italiana specializzata nella produ-

zione di dispositivi telematici ha presentato

in occasione dello SMAU una nuova famiglia

di modem multistandard dalle caratteristiche

funzionali molto avanzate caratterizzati dalla

velocità di trasmissione dati fino a 19200 bit/

sec.

I tre nuovi modelli presentati sono il

9624E, il 9624LE ed il 9624PC.
II primo, con un prezzo di vendita al pubbli-

co di circa 3.500.000 lire, è un modem fonico

in versione da tavolo per applicazioni multi-

standard in V32-V22 bis. cioè da 9600 a 1200
bit/sec full duplex sincrono/asincrono su linea

commutata a 2 fili e dedicata a 4 fili.

Il modem si adatta automaticamente allo

standard di modulazione del corrispondente

evitando la necessità di predisposizioni parti-

colari. grazie alla correzione automatica degli

errori ed alla compressione dei dati con pro-

tocollo MNP 5 é possibile migliorare drastica-

mente le prestazioni in termini di velocità di

un file-transfer

Il modello LE è la versione economica del

precedente (costo inferiore ai tre milioni) e
se ne differenzia esclusivamente per l'assen-

za del funzionamento su linea dedicata a 4
fili. Infine il modello 9624PC è adatto all'in-

serimento in personal computer XT/AT, PS/2

30 e compatibili; può lavorare su linea telefo-

nica commutata a 2 fili in full duplex fino a

9600 bit/sec in accordo con gli standard

CCITT V32. V22 bis e V22.

La scheda occupa uno slot intero e preleva

le tensioni di alimentazione direttamente dal

sistema mentre l'interfacciamento col bus è

realizzato in emulazione di porta seriale (da

COMI a COM4)
Anche per questo modello il prezzo di

vendita è inferiore ai tre milioni di lire.

ANALISI M0RF0METRICA

ACQUISIZIONE DA TELECAMERA SU PERSONAL COMPUTER

Interferometria olografica - Olografia sandwich

Analisi di ecografie - Scintigrafie - Termografie

Analisi di opere d'arte pittoriche

Analisi delle correnti in modelli idraulici

Citologia - Citofotometria

Analisi del plancton

Studi di fisiologia muscolare

Studio depositi di zinco su elettrodi

Flusso del calore con vernici termosensitive

Studio della contrazione dell’iride

Studi di cristallografia

Queste sono alcune delle problematiche risolte integrando software di

produzione interna con hardware CORECO per acquisizione immagini,

BIODATA e 3D per acquisizione dati. Molte altre applicazioni sono state

realizzate da nostri clienti utilizzando i pacchetti software di base che
sono disponibili per ogni prodotto.

PERIFERICHE TELECOMUNICAZIONI
10143 TORINO - Via Matteucci, 4 - Tel. 011/561.19.31 - Fax 561.20.05



PHILIPS T-

A CRISTALLI LIQUIDI
Tutta l'esperienza e la tecnologia Philips sono servi-

te per creare questo nuovo rivoluzionario Monitor

a Cristalli Liquidi (LCD a retroproiezione).

Ora il vostro computer potrà evidenziare dati e

grafici in modo più lineare, pulito e preciso.

E non basta. Il nuovo Monitor Philips a Cristalli Liquidi,

realizzato secondo i criteri del più attuale design

- compatto e funzionale - completerà in modo
molto personale ed elegante il vostro ufficio.
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Unisys (Pad. 17 stand C02-E01)

Personal computer, sistemi Unix, BTOS e
microsistemi della serie A sono solo alcune
delle voci che compongono il catalogo di

prodotti che la Unisys ha presentato allo

SMAU su una superficie espositiva di circa

1200 mq organizzata in 64 stazioni di lavoro

divise in 8 sezioni.

Le novità saranno rappresentate dai nuovi

modelli della serie U6000: U6000/30,
U6000/50 e U6000/70.

Il primo modello abbassa il livello di in-

gresso della famiglia consentendo il collega-

mento di fino a 16 utenti; la compattezza e
modularità ne fanno l'ideale elemento per

l'assolvimento di funzioni di gateway in LAN
di ogni tipo (EtherNET, Token Ring) e verso
altri mondi ISO/OSI.

Il modello 50 può supportare fino a 32
utenti e colma il vuoto esistente tra i super-

minicomputer di tipo tradizionale basati sui

processori Intel ed i superminicomputer ba-

sati su Unix

Equipaggiato con un microprocessore In-

tel 80386 a 20 MHz assicura una piattafor-

ma hardware comune con particolare atten-

zione alla compatibilità funzionale

Infine, il modello 70 è un sistema multi-

processore ad elevate prestazioni utilizzante

la CPU 80386 a 16 MHz.
La configurazione di base prevede due

processori che possono essere aumentati

fino a dieci assicurando il supporto di 512
utenti e rendendolo adatto ad applicazioni

nelle quali prevalgono elaborazioni transazio-

nali, per la gestione di reti e per la realizza-

zione di sistemi distribuiti.

Le stazioni BTOS sono workstation intelli-

genti multiutente e multitasking con notevoli

capacità di collegamento a grappolo

Basate sul microprocessore 80386 a 20
MHz consentono agli utenti di un grappolo

di comunicare tra loro e con altri grappoli, o
con mainframe più potenti; utilizzano appli-

cazioni MS-DOS
Ai due estremi della gamma di novità

saranno presentati i personal computer della

famiglia PW2 nella serie più avanzata 800/20
e 25 basata sul microprocessore 80386 a 32
bit ed il nuovo elaboratore Micro A basato
sull'impiego di una unità centrale che pre-

senta una struttura elaborativa a 48 bit ed
un microprocessore SCAMP (Single Chip A-

Series Mainframe Processor) in tecnologia

CMOS, che per funzionare richiede una me-
moria centrale di 20 Mbyte ed unità di con-
trollo dell’ I/O.

Digitek GCC
La Digitek ha presentato la nuova linea di

gruppi di continuità condizionati (GCC) dispo-
nibili in 4 modelli nelle versioni da 600, 1 200,
2000 e 4000 VA corrispondenti ad una poten-

za continua su carico resistivo di 300, 600,
900 e 1800 watt

Sia in presenza che in assenza di rete il

gruppo provvede a mantenere costante il

MANAGER MOUSE
NUOVO NELLA TECNOLOGIA

NUOVO NELLA FORMA

NUOVO NEL PREZZO

La serie Manager Mouse impiega la col-

laudala tecnologia di due sospensioni

indipendenti che assicurano il funziona-

mento del Mouse su qualsiasi super-

ficie ed evitano qualsiasi manutenzio-

ne. I Manager Mouse vengono for-

niti con II Software T-mouse che
garantisce la perfetta com-

patibilità con Microsoft’

e con Key-Free per po-

tenziare l'uso con gli

spreadsheets più

diffusi. I Manager

Mouse sono uti-

lizzabili sul per-

sonal PX-XT-

AT, non han-

no bisogno

d'alimentatore

esterno, sono do-

tati di cavo di colle-

gamento sia per XT

cheperAT(PS-2mod.30).

Il Manager Mouse è anche
l'unico mouse al mondo senza

fili (modello Infra Red), per un uso

più dinamico e veloce.

Ed I prezzi sono l'ultima novità;

1001C Lire 159,000

1001C Infra Red Lire 279.000

pani cangiati al puuetco IVAe trapalo aduso)
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I risultati parlano chiaro. Già

dalle prime battute la qualità

di stampa della nuova stam-

pante Canon Bubble Jet 130

ha sbaragliato tutti i concor-

renti. Dopo il primo getto di

bolle d’inchiostro, la Canon BJ

130 ha infatti stabilito il nuovo

primato della categoria con

una risoluzione di ben 360

punti per pollice: una presta-

zione resa possibile dal rivolu-

zionario sistema Bubble Jet.

Alla prova di velocità le cose

non sono andate diversamen-

te. Con 220 caratteri per se-

condo la nuova Canon Bubble

Jet 130 non ha avuto rivali,

TRE

GRANDI

PRESTAZIONI

DEL

CAMPIONE

DEL GETTO

D’INCHIOSTRO.

LA NUOVA

STAMPANTE

CANON

BUBBLE

JET

130 .

Elenco Rivenditori Specializzati

conquistando praticamente

senza rumore la palma della

vittoria. D’altra parte la silen-

ziosità della Canon BJ-130 è

proverbiale, così come la sua

completa interfacciabilità a

qualsiasi computer. Un vero

campione polivalente la stam-

pante BJ-130, così come le al-

tre macchine per ufficio del

team Canon: i Personal Com-

puter, gli scanner e le stam-

panti laser, tutti grandi spe-

cialisti dell'alta tecnologia.

Non vi resta che venire a pro-

varli presso il Rivenditore Au-

torizzato Canon più vicino.

DeHl©
Bubble-Jet Printer]

Canon
Sempre un 'idea più avanti degli altri.

l' i
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carico nelle ottimali condizioni di tensione
mentre la dotazione di filtri permette la ridu-

zione di disturbi come picchi transienti assi-

curando una alimentazione ottimale.

Per una variazione massima della tensione
di ingresso del 20% si ha una variazione

sulla tensione d’uscita del 4% in assenza di

rete e dell'8% in presenza di rete.

Tutti i modelli offrono un pannello operati-

vo che permette di controllare costantemen-
te lo stato della rete, del carico e le condi-

zioni operative del gruppo. ,

Opportuni segnali acustici avvertono l'u-

tente del raggiungimento delle condizioni li-

II tempo di intervento nullo (4 ms per il

modello GCC600 e 0.5 ms per gli altri mo-
delli) assicura la continuità operativa in tutte

le condizioni per 10-15 minuti a pieno carico.

Acer LP-76:

laser della seconda generazione

Dopo il modello LP-75. la Acer ha proposto

la LP-76, una stampante che mostra una
elevata compatibilità con le stampanti laser

HP: riconoscimento del linguaggio di descri-

zione delle pagine HP PCL, emulazione dei

font HP. pannello di controllo compatibile

Alcune importanti novità riguardano l’elet-

tronica, che garantisce prestazioni superiori

grazie alla presenza di due chip ASIC, e gli

alti volumi di lavoro assicurati dai circuiti

DMA del controller; la memoria di 512 Kby-

te può essere espansa fino a 4.5 Mbyte e

sarebbe disponibile anche una scheda di

espansione per bus PC/AT. denominata Pa-

geStyler. dotata di processore MC68000 a

12 MHz e RAM di 2 Mbyte espandibili fino

a 4.5 Mbyte, che offrirà la compatibilità

PostScript pur mantenendo la compatibilità

HP PCL.

La stampante viene fornita con 6 font

residenti (tra i quali Courier, Courier Bold,

Line Printer, Portrait e Landscape), ciascuno

con 23 set di caratteri nazionali; in aggiunta

è possibile disporre di 21 cartucce di font

perfettamente compatibili con quelli HP.

La LP-76 è in grado di stampare caratteri

di qualsiasi dimensione, fino ad una gran-

dezza massima di 655 punti e con la possi-

bilità di utilizzare fino a 16 font contempora-

neamente sulla stessa pagina.

La stampante Acer utilizza una meccanica

Ricoh capace di produrre 6 pagine al minuto

con una risoluzione di 300 dpi.

Interfaccia Centronics, interfaccia seriale

RS232. «External Video Interface» per la

compatibilità con PostScript completano la

dotazione della stampante.

NASTRO DA 1/2 POLLICE SU IBM PC

LINEA DIRETTA FRA IL VOSTRO PC E QUALUNQUE MAINFRAME USATO DA PIU
-

Df 20 ANNI IL NASTRO DA 1/2 POLLICE E IL ME220 PIU’

COLLAUDATO E GARANTITO PER SCAMBIARE DATI, E NOI VI OFFRIAMO UN SISTEMA DA COLLEGARE AL VOSTRO PC PER SCRIVERE
NASTRI ACCETTABILI DA QUALSIASI MAINFRAME E VICEVERSA. IL NOSTRO SISTEMA CONSISTE IN UN CONTROLLER CHE VA INSERITO
NEL PC ( IBM, XT/AT, OUVETT1 M24/M28 O ALTRI COMPATIBILI) E UNITA- NASTRO CHE GENERA AUTOMATICAMENTE UNA BOBINA DA 1/2

POI I ICE IN FORMATO IBM ANSl/ECMA 800/1600/6250 BPI.

mnoRomcs
6900 LUGANO (S.WITZERLAND) - VIA SORENGO, 6
TEL. (091) 568721 - CABLE. MACTRON LUGANO - TELEX: 79734

20159 MILANO (ITALY) - VIALE JENNER, 40/A

TEL. (02) 66800548 (3 LINEE) - TELEX 332452 - FAX (02) 6881209



La

personal software

-a DEC Sistemi è specializzata nello sviluppo di software per

personal computer in ambiente MS DOS 1® fin dal 1 982, anno in

cui tra i primi in Italia cominciò ad investire nello sviluppo di una
procedura gestionale sotto MS DOS. La conoscenza costruita

con quella prima fortunata esperienza (1 500 pacchetti installati)

permette oggi

alla DEC di

proporre una
libreria com-
pleta di pac-
chetti soft-

ware per il mondo MS DOS, tutti caratterizzati da affidabilità,

aggiornamento, facilità d'uso e assistenza D.O.C cioè DEC.

persopai software

Applicazioni gestionali: • Contabilità ordinaria • Contabilità semplificata/

forfettaria • Gestione integrata Aziende • Paghe • Tentata vendita • Analisi

di bilancio parametrico e personalizzabile

Applicazioni verticali: • Gestione laboratori analisi • Amministrazione con-

domini • Computi metrici e contabilità lavori • Studi radiologia • Pratiche

automobilistiche • Fatturazione automatica per vigilanza, leasing, contratti

di manutenzione

Rivenditore Autorizzato Unibit e Toshiba

Punto vendita Hewlett Packard

DEC Sistemi s.n.c. - 70124 Bari, via Lucarelli 62/D, tei. 080.420573/420991 - fax 080.410756; Assistenza tecnica: Bari, via Lucarelli 80

Centro autorizzato Assistenza Software: Tecmatica S.r.l. - 00157 Roma, via Sante Bargellini 4 - tei. 06.435228/435236/435264

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I SICC. RIVENDITORI
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MC, Rombo e Simulmondo con Amiga al Gran Premio di Monza
Come se la cavano con le Formula 1

simulale coloro che sono abituati ad avere
a che fare con quelle vere?

Nello stand dei settimanale di automobi-

lismo sportivo Rombo, allestito nei recinti

dell‘autodromo di Monza in occasione del

Gran Premio, si è svolta il 9 settembre,

subito dopo la conclusione delle prove uffi-

ciali. una singolare sfida nata dalla collabo-

razione fra Simulmondo, Rombo, Commo-
dore ed MCmicrocomputer,

Personaggi come Nannini, Larini, Capelli,

De Cesaris si sono seduti al posto di guida

di FI Manager, il gioco di Formula 1 per

Amiga prodotto da Simulmondo, In visita

anche l'ingegner Carlo Chiti, progettista

della Motori Moderni, e Giancarlo Minardi,

titolare deH'omonimo team e il comico Be-
ruschi.

La scheda madre per la seconda generazio

00181 Romo - Via Asslsl.80

Fax (06) 7809614 Tel.06/7883697

<3€>CSHStSB
00135 Roma - Via del Giornalisti. 2A/40
Tal. 06/3455334-3454045

di XT

Le

prestazioni

un 80286,

le possibilità'

di un 80287

,

memoria espan-

dibile su scheda fino

a 1024 Kb,la velocita
1

5 volte superiore, sono i

vantaggi rispetto al primo

XT,associati alla massima

compatibilita' ed economia di

tutto il suo Hardirare.

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989



Schneider
computers tedeschi, garantiti 3 anni

Ach so!
Siamo una famiglia bella e numerosa: lavoraton infaticabili,

su dischetti da 3.5". garantiti 3 anni e con un look-and-

touch. come dire... speciali.

EURO PC
Il più "piccolo" e il più simpatico, con schermo ambra
e clock molto vicino ai 10 Mhz. RAM di 512 Kb. floppy da
720 Kb. E opzioni per: drive esterno per floppy da 3.5" e
5.25", drive esterno per disco fisso da 20 Mb; mouse:
joistick; monitor a colori da 14". anche con supporto.

Proprio un bel regalo per un giovane informatico.

AT 220
"L'infaticabile". Processore 80286. trasferimento dati a
16 bit. Architettura canale PC IBM. Schneider Super-BIOS.
RAM di 512 Kb, espandibile su mother board a 1024 Kb.
su scheda a 2 Mb. Clock 10 Mhx, con stato di attesa O.
Floppy da 720 Kb, elevabile a 1 .44 Mb, disco fisso da
20 Mb. Alloggiamenti disponibili: 1 a 8 bit, 2 a 16 bit.

Per i monitors: 12". 14" mono (ambra), colore CGA. EGA.
Multisynch. "you name it, he's gol it". Una porta seriale e
una parallela, floppy opzionale e mouse.

AT 260
Il "grande fratello". Con tutte le caratteristiche di AT 220. e
in più: XENIX in opzione. RAM da 1 024 Kb. clock regolabile

fino a 12.5 Mhz, floppy da 1.44 Mb, hard disk da 60 Mb.

LINEA 386
"I Giganti", targati 60, 160 e 340, processore 80386. co-
processore 80387. clock a 25 Mhz. RAM standard anche
di 4 Mb, espandibile fino a 8 Mb su mother board e fino a

24 Mb m sistema. Cache memory 64 Kb. drives da 1 .44 Mb
(3.5") e da 1 .2 Mb (5.25"). hard disk con 60 Mb formattati,

scheda VGA. grafica 256 Kb RAM, VGA BIOS 32 kb in

RAM

PERSONAL FAX
Soluzione economica per le vostre comunicazioni instanta-

nee a distanza, comandi semplici e pratici, prestazioni pro-

fessionali e sicure, tecnologia avanzata in telecomunicazio-

ni prestigiosi, servizievoli, convenientissimi

AT PORTABLE
"Dulcis in fundo". Questo dovete proprio andare a vederlo,

a impugnarlo, a posarvelo sulle ginocchia, a godervi il suo
schermo al plasma, il tocco della sua tastiera.

Dove? Scegliete, dalla lista qui sotto, il Rivenditore Schnei-

der Italiana Computers più vicino. Sa tutto, può mostrarvi

tutto, può vendervi tutto. E assistervi, se fosse necessario

Chiedetegli di mostrarvi i manuali, di spiegarvi "WORKS

Per i "fratelli AT"; streaming-lape da 40 Mb
Per tutti:

stampanti piccole ed efficaci;

stampanti per ufficio dinamiche, robuste, affidabili,

stampanti laser per utilizzo professionale.

E se proprio volete parlare con Italia Computers telefonate:

Fresinone: 0775/870.871-2

Roma: 06/722.98.1

(Grazie per aver letto questo annuncio fino in fondo)

italianacamputers
ANGUILLARA COMPUTER HOUSE

Via Anguillarese. 41 - Tei. 9014900

ANZIO INFORMATICA SERVICE
Via Porlo Neroniano, 16 • Tel. 9830230

ATINA SIELCO INFORMATICA
Oso Munazio Planco. 223 - Tel. 0776/610133

CERVETERI TUTTO UFFICIO

Lgo Almumecar - Tel 99411 34

CIAMPIN0 V.C.S. IMPORT
Via Achille Grandi, 38 - TEI. 6113130

COLLEFERRO COMPUTER SYSTEM
Vie Marconi, 2 -Tel. 9770376

FIUGGI COMPUTER LINE

Via A. Diaz, 35 • Tel. 0775/547777

FONDI HARD SOFT COMPUTER TIME

Via C Battisti, 51 - Tel. 0771/503970

GUIDONIA OFFICE CENTER
Via Visentini, 34 - Tel- 0774/301167

MONTEROTONDO BIT HOUSE
V ie Kennedy. 100 • Tel. 9005815

ROMA A.B. LINEA
Via Licinia. 1 - Tel 5783783

ROMA CROSS ELETTRONICA
Via Casta di Leva, 36 - Tel 7953138

ROMA ELETTRONICA 87

Via App<a Nuova. 648/a Tel 7806535

ROMA GALAXI
Via G. Agricola, 5 • Tel. 7491440

ROMA GERMINI RADIO ELETTRICA
Via Cavour, 270 - Tel 465755

ROMA GM ELETTRONICA
Via dei Laghi. 33 - Tel. 7271656

ROMA LED
Via Flavio Domiziano, 13 • Tei, 5406779

ROMA PAN SYSTEM
Va Orli Trastevere. 76 - Tel. 5899391

ROMA RAGNO NEURINO
Via Cogolelo, 83 - Tel 3010467

ROMA RAPPRESENTANZE FERRARI
Va E Jenner. 48 - Tel 5377877

ROMA SIGEA
Via G Rossini, 19 • Tel 9304447

ROMA TECSIN
Via Entrea, 9 -Tel. 8392051

RONCIGLIONE FILE di Mordacchie!

Via S. Martino, 50 - Tel 0761/627165

SASSARI DELMAN srl

Vie Mameli, 11 - Tel. 079/295525

TIVOLI AVC SHOP SERVICE
Via Empolilana. 134 - Tel. 0074/292731

VELLETRI AZ di De Dominlcis

Vie Marconi, 14 Tel. 9628470

[Esaminano oracose per aree ttsoonor m Lazo e SarOegnal

C3 Vi aspettiamo allo SMAU CD
Schneider SCHNEIDER COMPUTER DIVISION Schneider

padiglione 26, corsia C, postazioni C8/C10 srattsss
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SEAT/Televas Telexando

Prodotto dalla Televas e distribuito dalla

SEAT Servizi Telematici. Telexando é nel

contempo servizio e terminale.

Il terminale è di dimensioni molto ridotte,

tascabile, completo di stampante e può en-

trare comodamente in una valigetta 24 ore.

Dispone di una memoria di 7.4 Kbyte e di

funzioni di editing dei testi sufficientemente

elevate; un modem acustico integrato garan-

tisce una notevole praticità d'uso unita nel

contempo a doti di riservatezza e confiden-

zialità assicurate dalla possibilità di crittogra-

fare i messaggi in una sorta di “codice

segreto» selezionabile tra 75.000 miliardi di

possibili combinazioni. La SEAT e Televas,

con Telexando, offrono un servizio attivo 24
ore su 24 che permette a chi viaggia di poter

comunicare con chiunque abbia un telex, un
fax o un analogo terminale Telexando, da
qualsiasi telefono (albergo, ristorante, auto,

cabina) ricevendo e inoltrando messaggi in

ogni momento anche a più destinatari con-
temporaneamente. Il servizio é basato sul-

l’impiego di una centrale telematica raggiun-

gibile dalla rete telefonica pubblica.

Un codice di identificazione (User Name) e

possono contare anche sulla possibilità di

memorizzazione dei documenti in partenza,

in una mailbox personale, assegnata ad ogni

utente di Telexando, dalla quale avviene lo

smistamento automatico a uno o più destina-

tari, utenti di telex, telefax o del medesimo
Telexando. ite

di Giorgio Arnone

Uno scanner da 800 DPI

al prezzo di uno da 300 DPI

A-800 è il nome di uno scanner A4 da

800 DPI che il gruppo giapponese Kyocera

(della stessa società sono i marchi Yashica

e Contax nel settore foto) ha appena im-

messo sul mercato.

Le caratteristiche di questo scanner so-

no notevoli, ricordiamo tra le altre la capaci-

tà dì ingrandire l'immagine da 25 al 1067
per cento o di ridurla fino al 25 per cento
durante lo scanning; l'immagine non appe-

na è stata acquisita ed editata può essere

compattata prima dell'invio ad una stam-
pante laser da 300 DPI con conseguente
miglioramento in fatto di qualità di riprodu-

zione rispetto ad un'immagine acquisita a

300 DPI.

Il software ImageDesk accluso nella con-

fezione. insieme ad un modulo RunTime di

Windows, permette tutte le necessarie

operazioni di editing e manipolazione del-

l'immagine; viene inoltre inclusa nella con-

fezione la necessaria scheda di interfaccia-

mento.
Il prezzo dell'A-800 è di 1895 dollari e per

il suo funzionamento necessita di almeno
512 kb di memoria RAM

Drive da 2 pollici al debutto

La Zenith Data Systems nel tentativo di

sviluppare un computer portatile ultraleg-

gero, da immettere sul mercato americano
durante questo autunno, ha adottato dei

nuovi drive da 2 pollici con capacità da 720
Kbyte.

I motivi principali di questa innovazione

sono essenzialmente due; da una parte il

fatto che un drive da 3" e 1/2 non poteva

essere miniaturizzato più di tanto, dall'altra

i consumi elettrici che non potevano altresì

essere ridotti al di sotto di un certo limite.

Utilizzando questi nuovi drive, peraltro di

produzione Sony, si ottiene una riduzione

in volume di circa due terzi ed in peso dì

circa tre quarti; da non trascurare inoltre il

fatto che questi drive dissipano circa la

metà della potenza rispetto ad un drive da
3" 1/2.

Zenith non ha in programma di rilasciare

software su questo tipo di supporto, ma il

problema sembra facilmente superabile, in

quanto il DOS viene fornito su firmware;

per cui poi sarà facilmente possibile per

mezzo dell'uscita seriale del laptop, effet-

tuare una copia di un programma da un
altro computer con un drive qualsiasi su

questi dischetti.

Un DAT da più di un gigabyte

Il drive Jasmine DirectDigital Tape è una
unità a nastro magnetico a tecnologia di

registrazione digitale, che permette la me-
morizzazione di 1.27 gigabyte su una cas-

setta di dimensioni di poco inferiori a quelle

di una normale cassetta audio.

La velocità di trasferimento di questa

unità è di 174 Kbyte al secondo utilizzando

una normale interfaccia SCSI; questo drive

è in grado altresì; di reperire un dato

in un qualsiasi punto del nastro in meno di

40 secondi, stando a quello che dichiara il

costruttore. Questo drive è un ibrido di

molti costruttori; infatti il meccanismo del

drive, in formato Half Size, è di produzione

JVC; il drive è inserito in uno chassis Full

Height da parte della GigaTrend con i ne-

cessari circuiti di I/O mentre la Recet ha

provveduto aH'assemblamento del tutto ed
all'Inclusione del Software.

Il sistema di formattazione usato è il

Data/DAT usato anche da Apple e NCR,
piuttosto che il DDS usato da Sony ed HP;
questo permette un più veloce reperimen-

to dei dati ed altri incrementi di presta-

zione.

Il drive ha una densità di registrazione di

61000 bit per pollice con 1900 tracce per

pollice; il prezzo è di 6995 dollari

Per informazioni rivolgersi a Jasmine
Technologies. Ine.. 1740 Army St„ San
Francisco. CA 94124 USA.

Arriva il colore per il Laptop

Diversi produttori di portatili (tra cui se-

gnaliamo Zenith, Sharp. Toshiba e Mitsubi-

shi) hanno presentato al COMDEX i prototi-

pi di alcuni display per laptop in tecnologia

LCD a colori.

L'industria è pronta a dotare di display

LCD VGA a colori un laptop; il vero proble-

ma, come confermano alcune analisi di

mercato, è che l'utenza ancora non è di-

sposta a pagare il prezzo di una cosi sofisti-

cata tecnologia; per cui saremo costretti ad
aspettare ancora qualche tempo prima di

poter ammirare da vicino questi ... gioiellmi
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Con i linguaggi

Quick avreste già risol-

Prima li imparo, me-

glio lavoro
nella fretta, però, ti

scordi sempre la qualità.

Se troppo spesso la vostra irresistibile voglia di programmare si

blocca davanti alla complessità delle nuove applicazioni, non but-

tatevi giù più di tanto. Probabilmente state solo usando lo strumen-

to sbagliato: è lui nella maggior parte dei casi a rendere più diffi-

cili le cose. Facili da imparare e sempre più potenti ecco invece

per voi i linguaggi Microsoft serie Quick, nati per darvi la massima

produttività nel minor tempo (e anche

per questo sempre più spesso utilizzati

da programmatori di professione). Tut-

i
~1

ti sono stati creati

i -I per essere veloci

1 1 nell'esecuzione co-

r 1 me nell'apprendi-

‘ mento. Tutti han-

al no un’interfaccia

utente con menu a scorrimento, fine-

stre sovrapponibili, file sorgente multi-

pli, debugging integrato e Advisor,

cioè una guida elettronica basata sulla

tecnologia Hypertext. E naturalmente tutti possono essere utilizza-

ti con la massima facilità per mezzo del mouse. 1 linguaggi Quick

sono: QuickBASIC e QuickPascal (ora nelle versioni italiane),

QuickC2 e QuickAssembler/C. Non vi sarà difficile riconoscerli

nell’ambiente MS-DOS e, grazie a QuickBASIC Mac, anche nel

mondo Macintosh? perché vedrete il loro segno nelle applicazioni

più geniali. Se invece volete vederli su-

bito, richiedete le informazioni che vi

servono e la brochure illustrativa pres-

so il più vicino ri-

venditore Micro-

soft o in un Mi-

crosoft Excellence

Center. Oppure

telefonateci diret-

tamente allo 02/2107.201. Il prezzo

dei linguaggi Microsoft serie Quick è

molto contenuto. Ma, in fondo, que-

sto a chi importa?

Microsoft
Software globale, soluzioni reali.



Hewlett Packard
LaserJet IIP

di Massimo Truscelli

pulsante permette l’apertura di tutto il co-

perchio sul quale é presente lo sportello

già descritto, per poter introdurre la cartuc-

cia del toner, procedere alle normali opera-

zioni di pulizia e per regolare la qualità di

stampa dell'immagine mediante un apposi-

to cursore.

Il retro della stampante ospita il pannello

con le connessioni elettriche: alimentazio-

ne, interfaccia parallela e interfaccia seriale

selezionabile con uno jumper interno sulle

modalità di emulazione RS232 e RS422.
Sempre sul retro della stampante rimuo-

vendo una sene di viti si accede a due slot

di espansione della memoria che in confi-

gurazione base è di 512 Kbyte e può esse-
re espansa fino ad un massimo di 4 Mbyte
mediante l’adozione di schede di espansio-

ne da 1 o 2 Mbyte.
Una protuberanza in corrispondenza del-

l’uscita della carta sul piano superiore ospi-

ta il pannello di controllo comprendente
due spie luminose, sei tasti ed un pratico

display LCD. da due linee di otto caratteri

ciascuna, capace di «parlare» in inglese,

francese, italiano, tedesco e spagnolo.

In corrispondenza del piano superiore di

raccolta delle stampe sono presenti tre

segnalini posizionati in corrispondenza del-

le lunghezze corrispondenti ai formati A4,

Letter e Legai che facilitano il posiziona-

mento dei fogli.

Sul fianco destro uno sportellino permet-

te l'inserimento di cartucce di font opziona-

li che si aggiungono a quelli già presenti

comprendenti, come risulta dal foglio di

stampa dei font dell'auto-test. le famiglie

Roman-8, ECMA-94. PC-8. PC-8 DN e PC-
850. tutte riconducibili al carattere Courier.

La LaserJet IIP è basata su un «printer

engine» Canon per il quale la Hewlett ha
adattato il suo linguaggio di descrizione

delle pagine PCL nella versione IV.

L
a gamma di stampanti laser HP si è
ulteriormente arricchita grazie all’intro-

duzione sul mercato del modello LaserJet

IIP. una piccola, compatta, laser «desktop»
dalle dimensioni particolarmente ridotte e
dotata di caratteristiche di tutto rispetto ad
un prezzo favorevole.

In attesa di parlarvene in modo più detta-

gliato in uno dei prossimi numeri di MCmi-
crocomputer, per il momento ci limitiamo a

presentarvela in anteprima.

Descrizione

La LaserJet IIP é di dimensioni estrema-

mente contenute: una base di 34 per 41

cm con uno sviluppo verticale di 26 cm, nel

caso sia installato anche il cassetto di inse-

rimento automatico inferiore e 21 cm sen-
za di esso.

Anche il peso è piuttosto contenuto e si

mantiene intorno ai 14 kg.

La stampante è in grado di offrire stam-
pe con una risoluzione di 300 dpi ad una
velocità di 4 pagine al minuto. In configura-

zione base è fornita di un cassetto multi-

funzionale, realizzato semplicemente ribal-

tando uno sportellino, che permette l'ali-

mentazione di supporti diversificati come

fogli A4, carta per uso legale e lettera,

buste per corrispondenza.

Mediante il medesimo sportellino si ac-

cede al selettore di uscita della carta che
può avvenire sul piano superiore in ordine

crescente e con il lato stampato rivolto in

basso, oppure su un piatto di plastica,

offerto in dotazione, in ordine decrescente
e con la stampa rivolta in alto.

In opzione è disponibile un cassetto sup-

plementare inferiore sia in versione per

fogli A4, che in versione adatta all’uso di

carta di tipo «legale». In quest'ultimo caso,

a causa della maggiore lunghezza del fo-

glio, sul retro del caricatore è presente un
pratico sportellino che permette di far spor-

gere il cassetto quel tanto che basta per il

corretto funzionamento.

L'installazione di questo cassetto supple-

mentare avviene avvitandolo saldamente
(mediante quattro viti accompagnate da un
piccolo cacciavite, il tutto fornito in dotazio-

ne) alla base della LaserJet IIP, facendo
attenzione a far combaciare il connettore

dell’alimentatore automatico con la corri-

pondente vaschetta presente sul fondo
della stampante.

Sulla destra dello sportello di introduzio-

ne della carta presente sulla stampante, un

Uso
L'impiego della LaserJet IIP è facile ed

immediato anche grazie alle numerose indi-

cazioni fornite dal display LCD che forni-

sce. tra le altre cose, l'indicazione della

ricezione dei dati necessari alla ricostruzio-

ne delle pagine.

Sempre attraverso il display incorporato

nel pannello operativo unitamente ai sei

tasti già indicati, è possibile settate le nu-

merose funzionalità riguardanti la configu-

razione della stampante come: numero
delle copie per ogni pagina del documento;
font di caratteri (interno oppure da cartuc-

cia e/o software); stile di carattere (solo

quelli appartenenti al font interno sono 35);

sorgente di alimentazione (cassetto addi-

zionale o alimentatore multifunzionale); for-

mato del foglio (A4, legai, letter); orienta-

mento orizzontale o verticale della stampa;
numero delle linee per pagina, selezione

dell'alimentazione manuale; selezione dei

simboli grafici; configurazione dell’interfac-

cia con inserimento del contatore automati-

co delle pagine stampate, selezione dell’in-

terfaccia seriale o parallela e dei parametri

relativi all’interfaccia seriale.

Usata, anche se per poco tempo, in

congiunzione a numerosi programmi, sia di
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In alto: il pannello ope-

dei cassetti di alimen-

tazione carta Imulti-

funchon e

trollo di contrasto a
cursore ed il pannello
posteriore con le inter-

facce parallela e se-

grafica che di elaborazione testo e spread-

sheet, con i driver per stampanti HP Laser-

Jet. la IIP non ha creato alcun problema.

Le stampe ottenute con i soliti PC
Paintbrush, Microsoft Word e Borland
Quattro non presentano praticamente al-

cun difetto.

In modo testo la risoluzione di 300 dpi

garantisce una elevata qualità dei docu-
menti. cosi come in grafica la nsoluzione

variabile tra 75, 150. 300 dpi permette di

ottenere grafici dalle caratteristiche di volta

in volta più adatti alle esigenze dell'utente.

La gestione della carta è sufficientemen-

te affidabile e consente di poter stampare
dal medesimo cassetto multifunzionale

250 fogli oppure 20 buste.

Prezzi e configurazioni

Il prezzo IVA esclusa della LaserJet IIP è
di 2.910.000 lire in configurazione base;

prezzo al quale possono essere aggiunti i

costi di alcuni accessori come il cassetto
addizionale per la carta (345.000 lire), la

cartuccia di espansione della memoria da 1

Mbyte (907.000 lire) e/o quella da 2 Mbyte
(1.820.000 lire).

In pratica la configurazione presentata
nelle fotografie di questa anteprima (stam-

pante. cassetto addizionale e 1 Mbyte di

memoria aggiuntiva) ha un prezzo di

4.162.000 lire (IVA esclusa); un prezzo si-

curamente favorevole per una stampante
laser, specialmente considerando che si

tratta di una laser Hewlett Packard.

Un discorso a parte meritano le cartucce

di font aggiuntivi utilizzabili, che sono in

pratica tutti quelli già esistenti (24) per gli

altri modelli della gamma LaserJet ed ai

quali si aggiungono 10 nuovi pacchetti di

font (che dovrebbero sostituire totalmente,

in tempi che non pregiudichino gli eventuali

investimenti degli utenti che li hanno già

acquistati, i vecchi font attualmente dispo-

Otto di questi pacchettti sono rivolti a

settori molto specifici (WordPerfect collec-

tion, Microsoft collection. Global Text.

TextEquations, Polished Worksheets. Per-

suasive Presentations. Forms, Bar Codes
& More) ed hanno un costo di 370.000 lire

ciascuno; un pacchetto rappresenta la so-

luzione ideale per chi non ha bisogno di

molti font ma solo di alcuni caratteri pro-

porzionali (Times Roman, Prestige Elite,

Helvetica) ad un prezzo di 185.000 lire ed

infine, la ProCollection è una collezione di

65 font diversi per esigenze professionali

dal costo di 770.000 lire.

Questo è quanto riguarda le cartucce di

font; per ciò che concerne i font software

sono ora disponibili 15 librerie di font del

costo di 370.000 lire ciascuna; le librerie

sono integrabili da una applicazione, il Type
Director, che consente, a partire dall'outli-

ne di un carattere delle librerie, di costruire

font scalabili con corpo compreso tra 4 e
200 punti, font per lo schermo, printer

driver per le varie applicazioni ad un prezzo
di 175.000 lire.

Anche per i soft-font è disponibile un
pacchetto composto da tre librerie (Times

Roman, Univers e Decorative) e Type Di-

rector a 428.000 lire.

Entro novembre dovrebbe essere dispo-

nibile la cartuccia di emulazione Epson/
Proprinter ed entro febbraio 1990 la cartuc-

cia di emulazione PostScript. un
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Presentato ufficialmente dopo una lunga attesa

Apple Macintosh Portable

C he si parla del Macintosh portatile è,

ormai,
_
tempo informaticamente imme-

morabile. È stato probabilmente il computer
più atteso e più chiacchierato degli ultimi

anni, e non poteva essere altrimenti visto

che sia il portatile in genere, sia l'osannato o
criticato Mac sono senza ombra di dubbio
due oggetti affascinanti per la maggior parte

delle persone.

Un prodotto che si fa attendere a lungo

accumula sulle sue spalle il peso di un gros-

sissimo fardello: quello di non dover delude-

re le aspettative. Il rischio è cioè quello che
ci si aspetti chissacché. rimanendo poi delusi

di fronte ad un oggetto di caratteristiche

tutto sommato convenzionali

Non si può dire che sia questo il caso del

Macintosh Portable: atteso quanto si vuole,

ma sicuramente in grado, finalmente, di non
deludere le aspettative. È grande come un
portatile. Pesa come un portatile. È bello

come un Apple. È costruito come un Apple.

È comodo come un Macintosh. Cosa si può
volere di più? Solo che un prezzo diverso da
quello di un portatile Mac... ma non si può
avere tutto.

Dieci milioni, grosso modo, per sette chili

e qualcosa di Macintosh Icon tanto di 68000

a 16 MHz) con un mega di RAM e hard disk

da 40 mega con dieci ore di autonomia e un
display incredibile.

Si, un display incredibile. Una delle cose
che più insistentemente si è detta per giusti-

ficare il ritardo della presentazione del porta-

tile è stato il fatto che non si riusciva ad
avere un display all'altezza della situazione.

Bisogna dire che. se è cosi, è valsa la pena
attendere. Il display a cristalli liquidi a matrice

attiva, non retroilluminato, ha una visibilità ed
una velocità assolutamente eccezionali: il

cursore non sparisce e non lascia alcuna scia

neanche nei movimenti più veloci del mouse.
Abbiamo potuto usare un prototipo non

definitivo, che mostriamo nelle foto con tan-

to di carrozzeria trasparente Ile foto del pro-

dotto definitivo sono invece state fornite

dalla Apple), in anteprima rispetto alla pre-

sentazione ufficiale avvenuta, su scala mon-
diale. il 20 settembre Le impressioni sono
veramente buone. La visibilità è eccezionale,

il trackball è comodissimo con il suo grosso
tasto da azionare con il palmo della mano
mentre le dita sono sulla sfera: il profilo della

tastiera è bassissimo Isi e no un centimetro)

e consente una digitazione particolarmente

agevole, con la possibilità di tenere le mani

poggiate sul bordo del tavolo. La maniglia per
il trasporto è robusta e comoda, arrotondata

sul bordo inferiore per non segare le dita. Per
il resto, è un Mac. Bellissimo se vi piace,

odioso se lo odiate.

È ovvio che ne parleremo in una prova
completa appena possibile: la distribuzione

regolare dovrebbe iniziare in Italia in autunno,

ma c'è il rischio di qualche ritardo: siamo
molto più propensi ad immaginare di vedere

in circolazione i primi verso la fine dell'anno.

Il prezzo non è definito esattamente ma.
come già detto, l'ipotesi è che sia dell'ordine

dei dieci milioni (un po' meno senza disco

rigido, ma non credo valga la pena di un simile

risparmio). In assoluto non è poco ma. one-
stamente, credo sia un prezzo ragionevole

per chi vuole assolutamente un Mac portatile

o ha bisogno assolutamente di un Mac porta-

tile, anche considerando che. occhio e croce,

la macchina vale il suo costo fino all'ultima

lira. Certo, se poi costasse ancora meno
sarebbe tanto di guadagnato, potrebbe com-
prarlo anche chi non ne ha assoluto bisogno,

ma, in fin dei conti, avrebbe poi senso?Anche
le Ferrari costano troppo, se misurate con il

metro comune alle altre auto...

Marco Marinacci
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APPLE MACINTOSH PORTABLE

Mac... che portatile

Seppur di dimensioni non contenutissime,

il nuovo Macintosh Portable si fa subito

notare per il design particolarmente curato,

richiamando un po’ alla mente il glorioso (e

bellissimo) Apple II C. Tutta la carrozzeria è
attraversata da leggere scanalature che han-

no l’incontestabile vantaggio di alleggerire i

lineamenti estetici. Ma il Portable è veramen-

te portatile: è dotato di autoalimentazione e
display LCD integrato. Del resto la forma
esteriore è proprio quella: in posizione di

trasporto appare come una bella valigetta di

colore grigio-beige («color Mac») dotato di

una grande e robusta maniglia di trasporto

estraibile. Agendo su quest’ultima premendo-
la verso il cabinet invece di estrarla, il coper-

chio-display si solleva permettendo cosi l’ac-

cesso anche alla tastiera. Ed è proprio qui che
troviamo la prima sorpresa: accanto alla ta-

stiera alfanumerica, dove ci aspetteremmo di

trovare un tastierino numerico, troviamo una
trackball integrata da usare come mouse
quando la superficie d'appoggio non ci per-

mette l'utilizzo del mouse vero e proprio

(anche questo a corredo). Per chi proprio non
potrà fare a meno del tastierino, può sempre
far fuori la trackball e sistemarlo al suo posto.

Analogamente é possibile spostare l'unità a

sinistra della tastiera alfanumerica invece che
a destra, permettendo cosi un comodo utiliz-

zo anche alle persone mancine.

Ma il vero e proprio gioiello di questo

nuovo portatile è sicuramente il display LCD
dalla visibilità superlativa, pur non essendo,

giustamente, retroilluminato. E la cosa che
colpisce maggiormente é la velocità di rispo-

sta dei pixel, ottenuta adottando per lo scher-

mo la tecnologia Active Matrix (un transistor

per ogni picture elementi già utilizzata nei

display LCD a colori. La risoluzione è di

640x400 punti, quindi un po’ meno dei Ma-
cintosh II, ma ben al di sopra dei compatti

(Plus e serie SE), e molto intelligentemente

la larghezza é a «pagina piena»
Grazie, sempre, alla matrice attiva, la visibi-

lità del display è ottima sotto ogni angolazio-

ne tant’è che non troviamo alcun nottolino di

regolazione contrasto necessario agli scher-

mi tradizionali per ottimizzare la visualizzazio-

ne sotto un determinato angolo di lettura. Il

contrasto vero e proprio dello schermo (co-

me quello di un display convenzionale a tubo

catodico) è invece modificabile a piacere

utilizzando il control panel che mostra per

l’appunto una nuova icona «Portable» Ripe-

tiamo che si tratta di una vera e propria

regolazione di contrasto che non ha nulla a

che fare con l’inclinazione del display o della

fonte di illuminazione adottata, ma serve solo

per soddisfare il proprio gusto personale.

Sul lato destro della macchina troviamo la

fessura per i floppy disk da 1.4 megabyte
(Superdrive). AH'interno è presente anche un

velocissimo Hard Disk da 40 MB con tempo

Macintosh Ilei

Accanto al Macintosh Portable la Apple
Computer presenta anche la sua prima

macchina a 25 MHz basata sul microproces-

sore Motorola 68030. L'estetica ripete le

linee del Mac llcx, fratello compatto (e

dotato di soli tre slot NuBus) del Macintosh

llx. In questa ultima macchina, però, essen-

do riusciti ad integrare sulla scheda madre
anche il controller video a colori 8 bit/pixel i

tre slot NuBus restano disponibili per ogni

espansione. È così immediatamente colle-

gabile un monitor 12 o 13 pollici in bianco e
nero o a colori (sempre 256 tonalità) oppure
un monitor verticale di dimensioni maggiori

utilizzando però solo 4 bit/pixel (16 tonalità)

Per utilizzare invece monitor ancora più

grandi è necessario installare una scheda
video aggiuntiva. Va detto però che l'inte-

grazione sulla piastra madre della scheda
video «normale» ruba la memoria necessa-

ria alla visualizzazione direttamente alla ram
di sistema non essendo presente quella

specifica che invece trovavamo sul control-

ler video del Mac li.

Per quel che riguarda le memorie di

massa, troviamo una unità a microfloppy ad
altissima densità (Superdrive) e un HD inter-

facciato internamente SCSI da 40 o 80
Mega.

Grazie ai 25 MHz e alla possibilità di

aggiungere una cache memory su scheda
da 25 nanosecondi, la velocità finale di

questa nuova Mac sarà sicuramente sor-

prendente. Soprattutto considerato che col

68030 e la PMMU incorporata la voglia di

installare Unix si fa sempre più forte, e nel

multitask la velocità non è mai troppa

Accanto al processore troviamo il copro-

cessore matematico 68882 per velocizzare

al massimo anche tutte le elaborazioni ma-
tematiche complesse- La ram di base as-

somma a 4 megabyte da 80 nanosecondi,

ed è espandibile a 4 o 32 megabyte, ancora

una volta a seconda dell’utilizzo o meno di

chip ad alta densità.

Sempre all’interno del Ilei troviamo anche
un chip custom Apple per la generazione

del suono stereo. Il funzionamento è digita-

le. con frequenza di campionamento di 44,1

kHz e 8 bit di lunghezza parola. Incorpora,

inoltre, un sintetizzatore a 4 voci.

Le interfacce disponibili come al solito sul

retro della macchina comprendono due Mi-

ni Din per la connessione a device seriali o
ad AppleTalk. un DB 19 per una unità a disco

esterna, un DB15 per il collegamento al

video, un DB25 per apparecchiature SCSI,

una porta audio, due Mini Din per il collega-

mento all’Apple DeskTop Bus di tastiere,

mouse, tavolette grafiche, penne ottiche.

ADP
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di accesso di 28 ms. Le numerose connes-
sioni disponibili sul retro della macchina com-
prendono: una porta per unità a disco ester-

na; bus SCSI per collegare fino a 7 periferi-

che; l'Apple Desktop Bus per connessione di

tastiere, mouse, tavolette grafiche e penne
ottiche; una porta stampante utilizzabile ov-

viamente anche per connettere il Portable ad
AppleTalk; una porta modem; una porta

audio; una porta per video esterno monocro-
matico. Da segnalare la possibilità, come in

ogni portatile che si rispetti, di installare un
modem interno.

Il microprocessore adoperato, è il Motorola

68000 in versione CMOS clockato alla rag-

guardevole velocità di 16 MHz. Ciò significa

che il Portable va ad una velocità doppia
rispetto ad un normale Mac compatto e
quindi ad una velocità «quasi prossima» a

quella del Mac II. La memoria utilizzata è a

basso consumo e assomma a 1 megabyte
sulla scheda madre e può esere facilmente

espansa a 2 o 9 mega a seconda che si

utilizzino o meno chip ad alta densità.

Come detto all’inizio, la memoria di massa
è fornita da una unità a disco rigido ed una a

microfloppy a quadrupla densità Naturalmen-

te è disponibile anche una versione a due
floppy un po' più economica, anche se oggi-

giorno rinunciare all'HD è davvero arduo,

Soprattutto considerato che il portatile Mac
ha una strabiliante autonomia elettrica, assi-

curata da una grossa batteria al piombo ricari-

cabile Si parla di autonomia di circa 10 ore di

funzionamento ininterrotto. Grazie poi al fatto

che il voltaggio fornito dalle batterie al piom-
bo diminuisce gradatamente con l'uso (a

differenza degli accumulatori al nichel cad-

mio in cui l'andamento è quasi costante fino

alla scarica completa) è possibile conoscere
lo stato di carica e prendere provvedimenti in

mento in tempo utile. Vari accorgimenti sono
stati presi per prolungare il più possibile

l'autonomia, come il timeout sull’HD o il più

originale modo «riposo» in cui il Portable

clocka II processore a solo 1 MHz consuman-
do molto di meno. Pensate ad esempio a chi

abbandona momentaneamente il posto di

lavoro durante l'uso in word processing: un
solo MHz é più che sufficiente per aspettare

che qualcuno continui a digitare. Tale mecca-
nismo entra automaticamente in funzione

(naturalmente è escludibile) dopo un tempo
variabile tra 1 e 30 minuti selezionabili dal

control panel. Se invece desideriamo tenere

sotto costante controllo lo stato delle batte-

rie. possiamo selezionare un apposito desk
accessory fornito con la macchina. Addirittu-

ra la stessa batteria può essere sostituita con
una più carica anche con il sistema acceso.
Durante l'operazione il sistema è mantenuto
in vita da una comune pila 9 volt.

É anche possibile spegnere il portatile solo

apparentemente, lasciando sotto alimenta-

zione la sola RAM: in questo modo toccando
qualsiasi tasto il computer «risorgerà» nello

stesso stato in cui l'avevamo lasciato. Even-
tuale RamDisk compreso, ovviamente.

Insieme al portatile è fornita a corredo una
comoda valigetta protettiva, il sistema opera-

tivo 6.0.4. i drive di stampa di tutte le stam-
panti Apple, alcune utility di uso comune
(Apple File Excange. HD SC setup, Disk First

Aid e altre), nonché il software HyperCard e
relativa manualistica.

Andrea de Prisco
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FFIDABILITA’

OMPETITIVITA’

SPERIENZA
T I

Acer: affidabilità, competitività, esperienza, risultati. Acer: un nome a cui affidarsi quando si pretende

il meglio. Sia dal punto di vista del valore, sia da quello d’impiego. Nel momento di scegliere un perso-

nal computer, Acer rappresenta una guida, un suggerimento verso una direzione razionale, valida nel

tempo. I concessionari SHR sono a disposizione dell’utente per rispondere a ogni esigenza con tutta

la loro professionalità ed assistiti dal grande know-how SHR nel campo delle reti locali, dei sistemi in

multiutenza, delle comunicazioni e del software applicativo. L’obiettivo della SHR è, infatti, quello di

poter far dire a chi sceglie un personal computer “Personalmente preferisco Acer". Ecco i 5 perchè:

mondo MS-DOS pr

Pad. 17

Corsia M
Posteggio M22

Microprocessore

MHz
Rappresentano di

AceR <

ACER I100SX

Microprocessore 80386SX a

16 MHz, interfaccia video

VGA e fino a 8 MB su scheda

Il sistema d'ingresso nel mon-

notevoli caratteristiche di que-

sto microprocessore.

ACER 1116, 1120C, 1125

Microprocessore 80386 a 16,

20 e 25 MHz con memoria ca-

che nei modelli 20 e 25.

È la gamma intermedia della

famiglia 386 in grado di adat-

tarsi alle specifiche esigenze

degli utenti in termini di prez-

zo e prestazioni.

:a di prodotti che include reti locali Ethernet con software Noi

:, scanner c stampanti laser. Le prestazioni più elevate consentono l’i

con la massimizzazione del beneficio economico ed organizzativo reso all'utente. In condì
ta uno dei migliori rapporti qualità/prezzo disponibile sul mercato.

Chiedete ad SHR il Concessionario più vicino alla Vostra sede.

telecomunicazioni,

della produttivi

può affermare cl

ACER 1133

Microprocessore 80386 a 33
MHz. 32 KB di memoria ca-

che, memoria RAM espandi-

bile fino a 24 MB c fino a 1 .4

Gigabyte di memoria su di-

schi. Il massimo delle presta-

zioni consentite dal 386 per le

applicazioni più impegnative

come host in sistemi multi-

SEDI REGIONALI: I

Le Soluzioni shr
L’informatica dal volto umano anppo Fem,al

SHR ITALIA s.r.l. - Via Faentina 175/A - 48010 Fornace Zarattini (RA)
Tel. 0544/463200 (16 linee r.a.) - Fax 0544/460375

ta 06/6875162 - PD 049/624778 - VA 0332/231334 - MO 0536/20379 - PA 091/6817344 - CA 070/495774



Anni 80



Sempre di più, la produttività di un’azienda dipende dalla facilità ed efficienza dei prodotti software che usa. E dal database

più di ogni altro. Fino a ieri, anche i migliori programmi di data base costringevano gli utenti ad adattarsi al sistema, a

dedicargli il tempo per impararlo, e il più delle volte a rivolgersi a un esperto per le sue applicazioni.

Ma oggi, tutto questo è cambiato. Gli utenti di tutto il mondo si orientano verso un nuovo programma, che non li costringe

a imparare comandi: propone lui menu e opzioni. Non obbliga a programmare i report immediati: li costruisce con la

"query by example”. Non richiede l’intervento di un professionista: fornisce strumenti per principianti e scorciatoie

per gli esperti . Non costringe a pensare a
‘

‘come farlo”, ma solo a
‘

‘che cosa vuoi fare
'

’

.

Questo programma è DataEase: è già diventato il DBMS Numero Due nel mondo, e ora esiste in italiano.

DataEase comprende una serie completa di programmi: Imag-In (per inserire immagini con lo scanner), GrafTalk (per

creare grafici), DataEase Connect (micro to mainframe), DataEase Developer e DataEase Exec (per sviluppatori

professionali) e versioni OS/2, SQL, Unix/Xenix. Finora avete usato un altro programma? Con DataEase recupererete

tutto il lavoro fatto. E in più SISOFT ha una grande occasione da offrirvi.

Chiamateci: una telefonata vi porterà via un minuto. Ma vi farà risparmiare centinaia di ore di lavoro.

DataEase
Il Database più facile, più potente.

à

SISOFT S.r.l. - C.so Sempione, 8 - 20154 Milano - Tel. 02/33104382 r.a. - Fax 02/33104387

MMSI
SOFT



Stampa Estera

La fine della «Privacy»

In America l'informatica è det-

ta «Computer Science». Molti

però considerano assai restritti-

va questa locuzione e ricordo di

aver letto in un editoriale che
nessun scienziato americano si

sognerebbe di chiamare «Tele-

scope Science» l'astronomia.

Da noi, invece, si usa il termi-

ne «Scienze dell'Informazione»,

che descrive molto più chiara-

mente quale sia il vero oggetto

di cui si occupa chi studia il

mondo dell'informatica.

Ma. appurato che il calcolato-

re è fondamentalmente uno
strumento atto a gestire effi-

cientemente «Informazioni», re-

sta da vedere cosa queste infor-

mazioni riguardino. In generale

si pensa subito alla gestione di

grosse moli di dati numerici, co-

me quelli del bilancio di una
azienda, o delle operazioni di

una banca. Oppure a grandi

quantità di parole, nel caso di

giornalisti e scrittori.

Pochi immaginano invece che
per «Informazione» si possa an-

che intendere la raccolta com-
pleta dei dati riguardanti la vita

privata del singolo cittadino.

Quanto ha depositato in banca,

ma anche se ha sofferto di ma-
lattie particolari, se è in regola

con il pagamento del mutuo ma
anche se è iscritto ad una asso-

ciazione o partiti politici. Una
esauriente scheda personale
che rimane registrata nelle me-
morie di massa dei grandi elabo-

ratori di molte società nate negli

ultimi anni allo scopo di fornire,

a chiunque lo desideri, i dati

riguardanti la vita di gran parte

dei cittadini americani, ma an-

che francesi, tedeschi e, ovvia-

mente. italiani.

Riassumendo, «Per una cifra

assai piccola chiunque può sa-

pere qualsiasi cosa riguardo

chiunque». A dirlo è Robert E

Smith, direttore di Privacy
Journal.

BusinessWeek dedica la co-

pertina ed un lungo articolo a

quest'argomento, ancora poco
sentito dai singoli cittadini ma
che. in un futuro prossimo, sarà

sicuramente motivo di dibattito

e di polemica.

Siamo tutti abituati a riempire

decine di moduli ogni volta che
iniziamo una qualche pratica bu-

rocratica. riguardante magari la

patente di guida, l'allacciamento

LE MIGLIORI UTILITÀ AMERICANE PER COMPUTERS
IBM PC, XT, Al PS/2. OLIVETTI. COMPAQ, AMSTRAQ E TUTTI I COMPATIBILI'

SOLO PROGRAMMI ORIGINALI CON GARANZIA
UFFICIALE DEL PRODUTTORE

)uotha32
ACADEMY © RESEADCH
Academy & Research è la sirultura professionale di Quolha 32. creala per

rispondere adeguatamente ai bisogni sempre più articolati di Scuole,

Università. Centri di Ricerca, docenti e studenti (dagli ultimi 2 anni della

scuola superiore in poi) nell'ambito del software pacchettizzatoe degli ac-

cessori per PC. La missione Academy & Research è di supporto e di edu-

cazione per per le appli-

in ambiente "education"

Research significa:

di software per PC in

sntifico. Know-

ic ufficiale con Mi-

con prezzi partico-

(es. 40% sconto dal lisli-

Disponibilità in anteprima di tutte le novità in

Hot-Line di suppone telefonica. Persapemedi

fazioni avanzate per PC
e ricerca. Academy &
Consulenza nella scelta

ambito didattico e

How nell' organizza-

mazionc (in collabora-

crosoft). Listino indiriz-

larmentc interessanti

no ufficiale Microsoft). I

italiano e di importazione.
|

il catalogo

Quolha 32 Academy & Research, telefonare allo 055-2320301 (fax 055-

2280674) oppure scrivere a :

Quotha 32 - Academy & Research - Via Accursio, 2 - 50125 Firenze.

:cvcrelc inoltre in omaggio l'abbonamento al periodico Flashware.

***
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cd Schneider

386

SYSTEM

II

nuovo

gruppo

al

potere.

Per impieghi ad altissimo livello la Computer Oivision della Schneider propone al mercato i 4 nuovi professionisti della famiglia 386, capaci di soddisfare le più sofisti-

cate esigenze dell'utente professionale. Il modello base 386 1 6-60 con velocità di dock di 1 6 Mhz e 0 Wait State dispone di una memoria principale di 2 MB che può

essere ampliata nel sistema fino a 1 6 MB su scheda madre. Come memoria di massa è disponibile un floppy disk 3,5" da 1 ,44 MB e un disco rigido con una capacità

di 68 MB. Il modello di punta della linea, il 386 25-340, ha una frequenza di lavoro di 25 Mhz e dispone di una memoria principale di 4 MB, ampliabile fino a 24 MB

su scheda madre. Il disco rigido ha una capacità di 333 MB. Gli Schneider 386 ope-

rano efficacemente con sistemi evoluti come UNIX', XENIX®, OS/2®. 1 4 profes-

sionisti Schneider 386 danno tutto quello che ci si aspetta dal presente e sono al

cd Schneider

Mode in Germany



STAMPA ESTERA

del telefono, una carta di credito

o un mutuo immobiliare. Ma chi

sa. con certezza, che fine faran-

no questi dati? Chi li leggerà? A
quale scopo saranno utilizzati?

Secondo gli autori dell'articolo

tutte queste informazioni sono
«largamente non protette da
leggi, regole o norme etiche».

Anzi, spesso sono trasferite da
un punto ad un altro, accumula-
te. analizzate, comparate con al-

tre. fino a generare un intimo

profilo di tutte le abitudini perso-

nali di un cittadino. E tutto ciò

può essere venduto acquistato

a basso prezzo e utilizzato per i

fini più «fantasiosi». Un redatto-

re della rivista ha fatto, allo sco-

po. una piccola prova. Afferman-

do di essere un direttore della

McGraw-Hill ha dichiarato di

avere bisogno delle schede ri-

guardanti alcuni giornalisti di cui

si stava coniai- "andò l'assun-

zione. L'accesso ai dati è stato

generalmente veloce ed assai

poco controllato. Una delle so-

cietà di informazione interpellate

ha si richiesto una sua dichiara-

zione di legittimità, ma la ha

accettata via fax. senza verifiche

della firma o controlli ulteriori. A
questo punto, chieste informa-

zioni su due suoi colleghi ha
scoperto che le loro schede era-

no così esaurienti da contenere

persino il numero della Social

Security (un piano assicurativo-

I presidenti delle tre grandi società

per la fornitura di informazioni insie-

me posseggono più di 400 milioni di

record personali.

pensionistico gestito dal Gover-
no Federale), che era sconosciu-

to alla McGraw-Hill. la società

per cui lavoravano. Il tutto per

20 dollari a scheda.
Un'altra società ha messo a

sua disposizione un data-base

comprendente più di 250 milioni

di file su singoli individui, che il

redattore ha potuto raggiungere

utilizzando il suo personal, dopo
aver pagato la somma di 500
dollari, circa 700.000 lire, utiliz-

zando la sua carta di credito. Le
schede personali comprendeva-
no dati completi sullo stato fi-

nanziario delle persone, sulle at-

tività svolte, persino i numeri
delle carte di credito possedute
ed informazioni riguardanti la pa-

tente di guida e l'assistenza sa-

nitaria. Dato che le informazioni

richieste a scopo di assunzione
avrebbero dovuto essere notifi-

cate allo Stato, un solerte impie-

gato dell'azienda ha spiegato al

redattore come ottenere i dati

desiderati senza far risultare il

motivo vero della richiesta.

Il redattore di BusinessWeek
ha provato a chiedere, fra le

altre, la scheda personale del

vice presidente Dan Quayle. Ne-
anche un sussulto dall'altra par-

te del cavo. Il mainframe ha

sciorinato tranquillamente la

scheda di J. Danforth Quayle.

residente nei dintorni di Wa-
shington, titolare di un forte mu-

AVMXT 0506 L. 850.000

640 Kb 1 FDD 360 DUAL

AVMXT 0556 M L. 930.000

640 kb 2 FDD 360 - M 1/0 LGA

AVMAT 2505 L. 1.850.000

512 Kb 1 FDD 1.2 Mb 1 HD 20 Mb
- DUAL

PREZZI IVA ESCLUSA #

armonia

armonia COMPUTERSA
AVVISO Al RIVENDITORI!

IMPORTIAMO DIRETTAMENTE

Computer XT-AT compatibili

Stampanti da 80 e 132 colonne

Mouse - tavolette grafiche

Schede e accessori per PC
Tutti i prodotti Commodore
Drive OCEANIC per C-64, Amiga e Atari

Joystick normali e microswitch

Dischetti 5"1/4 e 3"1/2

VENDITA ALL'INGROSSO DI TUTTI I PRODOTTI COMMODORE
COMPUTERS - STAMPANTI - MONITOR - ACCESSORI

snc - Viale Stazione, 5/16 - 31015 CONEGLIANO - Tel. 0438-24918/32988
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gd Schneider

Euro Pc

Cervello Grande,

prezzo piccolo.

Euro PC è la risposta a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei computer. Euro PC infatti è semplice da usare e nello stesso tempo pronto

a crescere con voi in ogni momento per migliorarsi e potenziarsi senza sosta. Euro PC è compatibile con il sistema operativo MS-DOS® e risolve

tutto ciò che gli viene richiesto sia neH'ambito famigliare che in quello lavorativo. Ecco alcuni dati tecnici significativi: CPU 8088-1. RAM 512 KB.

unità floppy disk di 1x3.5' da 720 KB e possibilità di hard disk esterno da 20 MB. Euro PC è per tutti coloro che si aspettano fin dall'inizio

elevate prestazioni e pensano al futuro in termini molto concreti ed attenti. Il prezzo

è senz'altro un altro grande, e non indifferente, elemento d'interesse del prodotto an-

che perchè vi è compreso il potente programma Works della Microsoft in italiano:

word processor, data base, spreadsheet, grafica commerciale e comunicazioni.

cd Schneider

Mode in Germany
SCHNEIDER COMPUTER OIVISION - MILANO - 20060 Cessina de' Pecchi

Tel 02/95300468 - Fa* 02/95300370



STAMPA ESTERA

tuo, carta di credito numero... e
cosi via. «Fino a quando è dura-

to è stato divertente», afferma

J. Rothfeder, il giornalista di Bu-

sinessWeek. «ma ragionando a

mente fredda la morale è: se io

posso fare tutto questo, allora

chiunque lo può. E forse la pros-

sima volta il bersaglio da inquisi-

re sarò proprio io» «I computer
hanno superato la capacità, no-

stra e delle nostre leggi, di sal-

vaguardare la privacy», afferma

David F, Linowes, professore

dell'Università dellTllinois. La
maggior parte dei cittadini non
si rende conto dell'esistenza di

file che li riguardano, sparsi in

decine di banchi dati. Ed è «pra-

ticamente impossibile per i sin-

goli conoscere in quali modi
queste schede vengono usate».

Anche perché di modi possibi-

li ne esistono infiniti, ottenuti

comparando dati riguardanti

aspetti diversi ed a prima vista

non connessi. Ad esempio, nel

1987 l'FBI (Federai Bureau of

Investigations) aveva proposto

un piano per connettere le pro-

prie banche dati con i computer

che gestivano le prenotazioni

per gli aerei di linea, le agenzie

di noleggio auto, le compagnie
di assicurazione, le aziende per i

servizi telefonici ed altri ancora.

Inoltre si sarebbero effettuati

controlli incrociati fra le banche
dati statali che gestiscono le

tasse, i piani di Social Security,

e le Agenzie per l'Immigrazione.

È evidente che una azione co-

si articolata avrebbe reso la vita

impossibile a chiunque si fosse

mosso al di fuori dei confini del-

la legge. Ma quale sarebbe sta-

to il prezzo per la popolazione in

generale? E come si sarebbe
potuto esorcizzare lo spettro di

uno Stato di Polizia, dove tutto é

controllato e la libertà personale

è. praticamente, distrutta? Una
ondata di critiche costrinse l'FBI

a rinunciare a questa grandiosa

manovra ma alcuni osservatori

attendibili affermano che altri

sforzi saranno portati avanti in

quella direzione.

La «Trans Union» é uno dei

giganti del settore. Le sue entra-

te, nel 1988, sono state di 300
milioni di dollari, 155 milioni di

americani sono schedati nei

suoi data-base. Uno dei suoi ulti-

mi servizi si chiama «Hawk»,
ovvero falco, e promette di eli-

minare la possibilità di frodi da

parte di clienti. Confronta il no-

me della persona che ha chiesto

credito con un data-base di indi-

rizzi falsi, numeri della Social Se-

curity e numeri telefonici raccol-

ti presso uffici adibiti ad incassa-

re assegni, presso depositi po-

stali. servizi di segreteria telefo-

nica. agenzie governative e re-

cord contenuti nei propri data-

base. Il già citato direttore del

Privacy Journal nutre dei seri

dubbi sull'affidabilità di un simile

sistema ed afferma che degli

innocenti potrebbero essere se-

riamente danneggiati da Hawk.
Il presidente della Trans

Union replica: «Una grande per-

centuale (dei responsi di Hawk)
è esatta». BusinessWeek pro-

pone in conclusione l'unica ri-

cetta valida per chi voglia evitare

tutto ciò. Ovvero pagare tutto in

contanti, evitando accuratamen-

te assegni e carte di credito,

non chiedere prestiti alle ban-

che, non fidarsi del programma
governativo della Social Security

(ovvero rinunciare alla pensio-

ne). Andare a piedi, dato che per

avere la patente di guida biso-

gna fornire numerose informa-

zioni che potrebbero essere
usate in modo diverso da quello

previsto. E, ovviamente, dormi-

re sotto i ponti o, per essere
precisi, «under a rock», sotto un
sasso. Una ricetta amaramente

ironica per far capire ai lettori

che, davvero, non c'è speranza

di sfuggire alla schedatura

Ricordo che. pochi anni fa,

tutto il mondo tirò un sospiro di

sollievo. Il fatidico «1984», l'an-

no del «Grande Fratello» era

passato e tutti sproloquiavano

su come George Orwell avesse
sbagliato le sue funeree profe-

zie. Certamente alla fine degli

anni '40 non era possibile imma-
ginare che questi sarebbero sta-

ti gli anni del computer, dell'in-

formatica e dei super data-base

relazionali. Ma se di «1984»
consideriamo non la mera vicen-

da narrativa ma lo spirito più

profondo, non possiamo non
avere qualche strano brivido

Perché dalle schede dei 1 55 mi-

lioni di americani raccolte dalle

grandi Società di Informazione,

lo spirito del Grande Fratello ci

guarda.

«Mi dispiace, ma io non fac-

cio interurbane, di solito», rispo-

se la signora Karen Hoehman
all'incarico della ITT che cercava

di venderle dei servizi per le

telefonate a lunga distanza.

«Mi sorprende che lei affermi

questo — rispose l'addetto -

Dal nostro archivio delle chiama-

te risulta che lei telefona spesso
a Newark nel Delaware, a Stam-
ford nel Connecticut • mc
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c» Schneider
SCHNEIDER COMPUTER DIVISION
PIEMONTI - VAL D'AOSTA

' MODULO 2000

Strada Favero n, 21

10070 GRANGE DI NOLE (TO)

Sig. Scarparo - Tel. 011/9236138

’ TEKN0 snc

C.so Cavallotti n. 26

28100 NOVARA

Sig. Miglio - Tel. 0321/397334

UBURIA

• SILVER SYSTEM

Via Tevere n. 10

16156 GENOVA PEGLI

Sig. Sommanva - Tel. 010/680685-689324

LOMBARDIA

• PIXEL srl

Via Castellidardo n. 1

1

20121 MILANO

Sig Battaglia - Tel. 02/6570841

• MICROWARE S.r.l.

Via S. Antonio Zaccaria, 2/6

20122 MILANO

Sig. Ferrante - Tel. 02/55184459

•
IL COMPUTER

Via Indipendenza, 90

22100 COMO

Sig. Franceschini - Tel. 031/240959

• AREA UFFICIO

Via A. Scotti, 29

24047 Treviglìo (BG)

Sig. Filippini - Tel. 0363/301461

VENETO

* QUICK CENTER Sas

V.le dell'Industria, 38/A

37135 ZAI VERONA

Sig. Corredini - Tel. 045/509015

• ARMONIA snc

V.le Carducci n. 5

31015 CONEGLIANO (TV)

Sig. Cipriani - Tel. 0438/24918

* CASH

V.le Trieste, 429/B

36100 VICENZA

Sig. Bisello - Tel. 0444/507155

• T.A.U. srl

Via Nuova di Corna n. 84/E

33170 PORDENONE

Sig. Ramazzotti - Tel 0434/572147-571 088

TRENTINO ALTO ADIGE

• STE.AL. srl

Via Goccia O'Oro, 20/22

38100 Trento

Sig. Curzio - Tel. 0461/921478

FRIUU VENEZIA GIULIA

• T.A.U. srl

Via Nuova di Coma n. 84/E

33170 PORDENONE

Sig. Ramazzotti - Tel. 0434/572147-571088

EMILIA ROMAGNA

• ICARO INFORMATICA sas

Via Levi n. 2/2

40065 PIANORO (BO)

Sig. Nicolosi - Tel. 051/775684

• COMPEL snc

Via Cisa Ligure n. 28/A

42016 GUASTALLA (RE)

Sig. Daolio - Tel. 0522/826841

• DIGIT INFORMATICA snc

Via Sagittario n. 13

47037 RIMINI (FO)

Sig. Pagani - Tel. 0541/785014-785016

TOSCANA

• SIRIUS ITALIA snc

Via Tagliamene n. 16

51018 PIEVE A NIEVOLE (PT)

Sig. Galli - Tel. 0572/84484

• VOLTASISTEMI srl

Via A. Volta n. 17/19

57025 PIOMBINO (LI)

Sig. Tali - Tel. 0565/36516

• R.B.

Via Calamandrei. 120

52100 Arezzo

Sig. Pommella - Tel. 0575/302124

ABRUZZO E MOUSE

• HERGA S r l.

Via Rottweil, 2

67100 L'Aquila

Sig. Federici - Tel. 0862/411317

LAZIO

• ITALIANA COMPUTERS S.r.l.

Via Villapiana, 5

ROMA

Sig. Paradisa - Tel. 06/722981

PUGUA

• PRIMES S.r.l.

Via SS. Cirillo e Metodio

70100 Bari

Sig Giove - Tel. 080/5041600

• OISITEL Srl

V.le Magna Grecia, 81

70126 Ban

Sig. Leone - Tel. 080/330510

CAMPANIA

• COPY ITALIA

Via Ponti Rossi, 219

80100 NAPOLI

Sig. D'Amota - Tel. 081/7515018-7515017

CALABRIA

• INFO GRAF

Via Cosenza, 25/27

87036 Roges Rende (CS)

Sig. Sorrentino - Tel. 0984/393749

• SI.CO.B.

Via C. Colombo. 63

95033 Biancavilla (CT)

Sig. Bivona - Tel. 095/448671

SIC1UA

• SI.CO.B.

Via C. Colombo. 63

95033 Biancavilla (CT)

Sig. Bivona - Tel. 095/448671

• HERGA S.r.l.

Via Loiacono, 7/9

95030 SALi Battiati (CT)

Sig. Fumari - Tel 095/416586

SARDEGNA

• DELMAN S.r.l.

V le Mameli, 1

1

07100 Sassari

Sig. Manca - Tel. 079/295525

SCHNEIOER COMPUTER OIVISION

MILANO - 20060 Casslna de' Pecchi

Tel 02/95300468 - Fax 02/95300370



INFORMATICA & DIRITTO
di Elvezio Petrozzi

Applicazione delle leggi:

l'uso dei flow-chart

Nella puntata di questo mese
affrontiamo un aspetto piuttosto

inconsueto relativo all’applica-

zione di tecniche «informatiche»

in settori diversi.

Si tratta dell'ipotesi di un uti-

lizzo in campo giuridico di una
tecnica espositiva che ha invece

trovato in altri settori delle

scienze sociali largo impiego: la

diagrammazione a blocchi, al-

trimenti detta flow-chart.

Queste riflessioni nascono in

seguito ad un interessante inter-

vento del dr. Gianfranco D'Aiet-

ti, magistrato presso la Pretura

di Monza, tenuto nel corso del-

l'ultimo Congresso Internaziona-

le sul tema Informatica e Rego-
lamentazioni Giuridiche.

Come quasi tutti nostri lettori

sapranno, per «diagramma a

blocchi» si intende la rappresen-

tazione grafica di procedure e

sequenze operative per mezzo
di figure simboliche di semplice

comprensione, collegate tra loro

in una struttura ad albero rove-

sciato; tali simboli sono cosi in

grado di visualizzare sinodica-

mente e quindi in maniera diret-

ta lo svolgersi di una procedura

nel tempo o anche solamente

nelle sue fasi logiche.

Ciascuno dei simboli utilizzati

(trapezi, rombi, rettangoli, ecc.)

costituisce una forma conven-
zionale di condizione od azione,

per cui ne deriva che l'insieme

di tali figure permette di raffigu-

rare in forma grafica una qualsia-

si attività ed i suo sviluppi.

Ora, nel caso in questione,

l'opera di descrizione di una fat-

tispecie giuridica comporta l'uti-

lizzazione di categorie concet-

tuali sia generali che specifiche

e di definizioni classificatorie.

nonché l'individuazione di for-

me di collegamento funziona-
le tra gli elementi costitutivi del-

la fattispecie in esame.
L'opera del giurista è volta

principalmente all'inquadramen-

to sistematico delle diverse for-

me giuridiche, le quali si diffe-

renziano tra loro solo per gli

elementi formali che le caratte-

rizzano.

Questo è cosi vero che spes-

so al giurista viene più che altro

chiesto di rivelare (e forse, in

qualche caso, di «inventare»)

l'esistenza di un elemento della

fattispecie che consenta l'inqua-

dramento di un fatto specifico in

una categoria giuridica piuttosto

che in un'altra.

D'altra parte il ricorso al sillo-

gismo aristotelico nel campo del

diritto ha offerto, sin dal Medio
Evo. uno strumento in apparen-

za scientifico per la soluzione

dei vari problemi.

Stranamente però, le catego-

rie logiche (o concettuali) non

sono quasi mai sfociate nel set-

tore del diritto in un'opera di

«simbolizzazione formale» delle

fattispecie giuridiche.

Questo perché operare una
formalizzazione in uno schema a

blocchi di una procedura giuridi-

ca significa inevitabilmente es-

sere costretti a mettere a fuoco

ogni aspetto, sintetizzarne gli

elementi peculiari, analizzarne i

collegamenti funzionali, scoprir-

ne le lacune ed infine poterne

prevedere gli eventuali sviluppi

imprevisti.

Ed è proprio per questi «obbli-

ghi» che invece, come lascia

capire il Losano in un suo limpi-

do saggio su «L'analisi delle pro-

cedure giuridiche», tale metodo

Per portare in alto il vostro

Con questo gesto avrete a portata di mano tutto il mondo dell’informatica. Fate entra-

re nel vostro raggio d’azione tutte le soluzioni hardware e software che un grande no-

me vi offre. Perché solo chi copre tutti i settori di una materia può trovare la soluzione

migliore per la vostra azienda. Buffetti Data mette tutte le forme della materia informati-

ca a portata del vostro indice: Personal Computers, che costituiscono la base di un’a-

zienda moderna. Pacchetti software, da cui nascono i dati per gestire la vostra profes-

sionalità. Accessori che si modulano sulla vostra realtà migliorandone gli standards.

Buffetti Data, l'azienda che allarga il vostro raggio d’azione.
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sarebbe di auspicabile applica-

zione; infatti l'operatore che si

impegnasse a formalizzare una
procedura (o lo sviluppo logico

di un problema anche non stret-

tamente procedurale) si trove-

rebbe a dover per forza di cose
approfondire e mettere in luce

in una visione sinottica i vari

momenti logici in cui si dovesse
venire a snodare la procedura.

Tutto questo con la conse-

guente acquisizione di un arric-

chimento nel chiarimento del

problema.

Oltretutto i benefici derivanti

da questa pratica si noterebbero

principalmente a livello divulgati-

vo. in quanto anche una proce-

dura complessa potrebbe esse-
re in breve tempo appresa in

tutti i suoi aspetti fondamentali

da chiunque volesse rendersi ra-

pidamente conto degli sviluppi

logici di un problema sia pure

conoscendone poco (o addirittu-

ra per nulla) gli aspetti peculiari.

A questo punto appare indi-

spensabile la spiegazione dei

simboli che si potrebbero adot-

tare nella descrizione grafica dei

problemi, spiegazione che ri-

mandiamo alla figura a lato. Si

tratta di simboli utilizzati normal-
mente (sia pure con significato

lievemente diverso) dai pro-

grammatori; naturalmente la

-o
ra

<=>,

O
CJ

diagrammazione di tipo giuridi-

co, pur non escludendola, non
risulta finalizzata all'elaborazione

elettronica.

La scelta dì questi simboli è
fondata su convenzioni comu-
nemente accettate; essi do-
vrebbero risultare sufficienti per

ottenere, con un'oculata utilizza-

zione del simbolo utilizzato per

la «scelta», una diagrammazio-
ne di massima di quasi tutti i

problemi giuridici.

Tale diagrammazione. quando
poco approfondita, verrebbe de-
finita di «primo livello»; un mag-
gior dettaglio delle condizioni e
dei presupposti porterebbe a li-

velli di dettagli via via crescenti,

fino a giungere al punto di sfo-

ciare addirittura in un «linguag-

gio dì programmazione» ad hoc
elaborabile elettronicamente.

La divulgazione di questa tec-

nica nel campo del diritto è ap-

pena agli albori, ma se adegua-
tamente sviluppata potrebbe ga-
rantire uno straordinario salto di

qualità nella comprensione e
chiarificazione delle sequenze e
delle procedure attraverso le

quali si realizzano gli eventi giuri-

indice, dovete abbassarlo.

y J i~ìh1~fi

informatica a 360 gradi
In tutti i punti vendita Buffetti e i rivenditori autorizzati
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KIT
COMPLETI PER L’ASSISTENZA
E PER IL LABORATORIO

A PARTIRE DA L. 20.000

Estrattori di Ram - Eprom - Giraviti a batteria

ricaricabile etc.

Vasto assortimento

HANDY SCANNER 400 DPI

L. 360.000

Completo di software

105 mm di scan, 16 livelli di grigio

I NOSTRI PRODOTTI VENGONO TORNITI CON SISTEMA OPERATIVO MS-DOS ORIGINALE MICROSOFT * ED A RICHIESTA CON

DRIVE ESTERNO
PER IBM • PS2 *, AMIGA, AMSTRAD

Completo di tutti gli alloggiamenti

software, manuali e cavi

Completamente compatibile

-V y

PODSCAT
TAVOLETTA GRAFICA

Compatibile con le 1 1 tavolette grafiche più usate.

Driver su ROM auto configurabile. Alta precisione.

Menù tablet già stampato e su tavoletta staccabile.

Digitalizzatore a quattro pulsanti.

Formato 12”x12".

RICHIEDETE IL CATALOGO
Tutto il materiale pronto a magazzino
per consegne immediate

PER AVERE IL LISTINO CATALOGO COMPLETO
INVIARE L. 3.000 IN FRANCOBOLLI

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA

•IBM-PS/2 E MICROSOFT SONO MARCHI REGISTRATI



0744-935126
TELEFONA PER ORDINARE I PRODOTTI ILLUSTRATI ED ALTRO ANCORAI!

SCHEDA PAL
* PER IBM E COMPATIBILI

vVU>
v>V '

Completa di modulatore R.F., collegabile a VHF anche
sulla uscita antenna TV + uscita videocomposita e RGB

L. 200.000

nw1 :

TRACKBALL
L’ALTERNATIVA DEL MOUSE

Lo stato dell’arte della tecnologia in CMOS sostituisce in

maniera più pratica e precisa il vecchio MOUSE.
Risoluzione 200 DPI - Velocità 500 mm/sec.

Si installa direttamente sulla RS232, non richiede

interfacciamento, presa corrente supplementare.

Completo di Pop. Menu. Incluso software

V : J
SISTEMA OPERATIVO XENIX/SCO *

FILTRI ANTIRIFLESSO
E ANTIRADIAZIONI

SERIE ECONOMY FIBRA NYLON
MONITOR 1

2" MONOCROMATICO LIT. 1 6.000
MONITOR 1

4" MONOCROMATICO UT. 20.000
MONITOR 12" COLORE LIT. 30.000
MONITOR 1

4" COLORE LIT. 35.000

s

SERIE DE LUXE FIBRA CARBONIO
MONITOR 1

2" MONOCROMATICO LIT. 40.000
MONITOR 14" MONOCROMATICO LIT. 48.000
MONITOR 1

2” COLORE LIT. 60.000
MONITOR 1

4” COLORE LIT. 70.000

HELP SERV/CE QUELLO CHE
NORMALMENTE

NON SI TROVA MAI

PER IBM E COMPATIBILI

Kit 2 porta RS232 (8250 + 1487/1489)
Prolunga cavo tastiera

Prolunga cavo video

Cavo stampante Centronics angolato

Cancellatore di Eprom con timer

Programmatore di Eprom 4 posti

Connessioni M/M F/F da 9 poli a 25
Mini Tester RS232 con led

Power Pack (Batterie per AT)
Convertitori Protocollo: RS422-RS232
Seriale Parallelo/Seriale

Controller floppy tutti i tipi per PC, XT ed AT
Secure power
Presa telefono/modem USA/ltaly

Cavo per monitor Multisync PS2
Cavo seriale programmabile
Scheda orologio per PC

PER APPLE-MAC
Cavo SCSI per Macintosh M/M
Cavo Mac/Modem
Cavo Mac/lmage Writer

L. 40.000

L. 15.000

L. 15.000
L. 20.000
L. 100.000
L. 300.000
L. 10.000
L. 25.000
L. 30.000
L. 150.000
L. 80.000
L. 150.000
L. 30.000
L. 6.000

L. 20.000
L. 30.000
L. 30.000

L. 20.000
L. 15.000
L. 15.000

DISPONIBILI A STOCK TUTTI I TIPI DI SCHEDE ADD ON

COMPUTEL MAILORDER
VENDITA PER CORRISPONDENZA

05020 CASTEL DELL’AQUILA (TERNI) - TEL. (0744) 93.51.26 - FAX (0744) 93.53.14



Il 386 dice 33
di Corrado Giustozzi

S
apete tutti cos'è un MIPS, vero

?

Questo acronimo di importazione

anglosassone sta per Mega In

-

struction Per Second, ossia milioni di

istruzioni al secondo, ed è l'unità di

misura con la quale si esprime la poten-

za di calcolo di un elaboratore. Vi è in

effetti un certo disaccordo sul significato

del termine «istruzione ». sicuramente
abbastanza generico da dare adito a
varie interpretazioni non sempre in ac-

cordo tra loro; comunque in mancanza di

una unità di misura più rigorosa e stan-

dardizzata il MIPS viene comunemente
adoperato per fornire valori, ritenuti suf-

ficientemente indicativi e ragionevol-

mente confrontabili, delle prestazioni di

puro calcolo di un sistema di elaborazio-

ne. ovvero della sua velocità intrinseca.

Tanto più elevato, ovviamente, è il nu-

mero di istruzioni elaborabili in un secon-

do. tanto più « veloce» è il computer e
dunque tanto migliori sono le sue presta-

zioni.

Nei prossimi paragrafi troverete spes-

so citati i MIPS. Già infatti sapete dal

titolo che stiamo per parlarvi di quelli che
attualmente risultano essere i più poten-

ti sistemi «personali» del mercato (le

virgolette sono necessarie e vedremo
presto perché), macchine situate a livelli

prestazionali tipici di computer assai più

grandi e costosi. La loro uscita sul mer-

cato. peraltro non inattesa in quanto
inevitabile conseguenza di una tendenza
instaurata da alcuni anni, getta tuttavia

ulteriore confusione nel già nebuloso
mondo dei sistemi di calcolo che per la

prima volta si trova alle prese con ogget-

ti dalla potenza di un mainframe ma dalle

dimensioni e dal costo di un personal.

Un fenomeno dunque assai interessante

ma potenzialmente dirompente, che va

valutato con attenzione sia sul piano

commerciale sia su quello tecnico per

non correre il rischio di emettere giudizi

affrettati e prendere decisioni sbagliate.

Bene, per poter toccare con mano la

situazione e riferirvene come al solito

con competenza di causa abbiamo alle-

stito, a tempo quasi di record, una prova

collettiva comprendente i primi esem-

plari di computer basati sull'80386 a 33
MHz disponibili in Italia. Si tratta dì sei

macchine, tre italiane e tre straniere, che
al momento rappresentano il gotha dei

sistemi a microprocessore; le abbiamo
messe assieme non tanto come prova a

confronto quanto per poter avere una
base di valutazione più ampia sulle loro

reali possibilità in modo da potervi forni-

re un'informazione più completa sul fe-

nomeno che esse rappresentano.

Più che una prova vera e propria,

dunque, consideriamo questo articolo

(con le schede che lo seguono) soprat-

tutto un pezzo «culturale», fatto per
presentare una tendenza generale illu-

strandola con dei prodotti particolari ; e

riflettervi sopra con un respiro un po' più

ampio di quello concesso dalla forma
della prova tradizionale. Naturalmente la

cosa non si esaurisce qui: già abbiamo in

preparazione una seconda tornata con
altre macchine altrettanto interessanti dì

queste, e non escludiamo a priori la

possibilità di approfondire l'analisi dei

singoli computer con prove tradizionali.
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Per il momento, comunque, vi trovate a

leggere quattro pagine di considerazioni

generali sull'evoluzione del personal
computing seguite da una mezza dozzi-

na di schede di prodotto. Una formula

redazionale differente dal solito ma a

nostro avviso stimolante ed utile soprat-

tutto in occasioni particolari come
questa.

Il costo dell'elaborazione dati

Il primo computer ad essere stato

messo in commercio, il venerabile Uni-

vac I venduto nel 1951 dalla Remington-
Rand all'ufficio americano per il censi-

mento, aveva una potenza di calcolo

dell'ordine di grandezza di 0,1 MIPS:
grosso modo pari a quella di un PC IBM
dei nostri giorni. Prendiamo dunque co-

me base degli odierni sistemi di calcolo il

PC IBM originale e vediamo di gettare

uno sguardo analitico allo spettro di

distribuzione delle potenze di calcolo per

classe di sistema. L'estremo superiore

della gamma è naturalmente costituito

dal Cray Y-MP, il più grande supercom-
puter ad architettura tradizionale di oggi,

il quale supera agevolmente la barriera

dei 100 MIPS. Fra questi due poli, che
distano tra loro ben tre ordini di grandez-

za, si trovano tutte le macchine «norma-
li» dei giorni nostri. I capisaldi principali

di una grossolana scala logaritmica di

potenze crescenti sono indicativamente

individuabili nei sistemi tradizionalmente

definiti «mini» e «supermini» (ad esem-
pio i DEC VAX, gli IBM 43XX), che
coprono l'intervallo compreso fra 1 e 1

0

MIPS, e nei mainframe che occupano la

fascia sopra ai 10 MIPS (ad esempio la

serie IBM 30XX arriva fino a circa 80
MIPS).

Valutiamo ora i costi di queste macchi-

ne: sempre arrotondando alla grande
potremmo dire che un PC IBM o equiva-

lente può costare un milione di lire, un
supermini cento milioni, un mainframe
da uno a dieci miliardi, un Cray cento
miliardi. Il che equivale, ragionando an-

cora per ordini di grandezza, ad un costo
per MIPS di circa dieci milioni per il PC.

di cento milioni per i mini ed i mainframe
e di un miliardo per il Cray,

In questo panorama, tuttavia, vi è un
fattore mobile costituito dalle macchine
di fascia bassa, i cosiddetti «superperso-
nal», le cui prestazioni si spostano conti-

nuamente verso l’alto con una rapidità

maggiore rispetto al relativo aumento di

costo. Ciò provoca una clamorosa cadu-

ta della curva prezzo/prestazioni in corri-

spondenza dei più avanzati superperso-
nal; e più il tempo passa più questo
avvallamento si accentua. Cinque anni fa

il punto di minimo si situava sulle mac-
chine dotate di 80286, già in grado di

fornire prestazioni di tutto rispetto. Oggi
il vertice dei sistemi a microprocessore

è quello basato sull'Intel 386/33, l'ultimo

e più potente esemplare dell'ampia fa-

miglia 386 che comprende anche mem-
bri a 16, 20 e 25 MHz, destinato a

chiudere in bellezza il capitolo 386 (gli

sforzi attuali della Intel sono infatti tutti

concentrati sul 486, il quale per inciso

avrà una frequenza di clock di ben 50
MHz, per cui si sa con certezza che non
verranno prodotti esemplari di 80386
con frequenza maggiore di 33 MHz).

Annunciato meno di un anno fa. ed in

produzione solo da pochi mesi, il 386/33
è sicuramente un piccolo mostro: volen-

do affibbiargli un numero possiamo in-

quadrarlo nella fascia che va dai cinque
agli otto MIPS, istruzione più istruzione

meno. Considerando però che il costo
medio per questo tipo di macchina è di

circa quindici-venti milioni scopriamo
che il costo specifico della potenza di

calcolo di un superpersonal con 386/33
viaggia grosso modo fra i due ed i

quattro milioni di lire per MIPS. A tali

livelli di potenza e di costo, dunque,
queste macchine si pongono come solu-

zioni ideali per tutti quegli utenti che
avrebbero bisogno di elevate potenze di

calcolo ma non possono permettersi di

acquistare un costoso mini tradizionale.

Piccole e medie ditte, studi professiona-

li, istituti di ricerca, sono il target che
maggiormente è in grado di beneficiare

dell'ottimo rapporto costo/potenza.

Certo, le cifre che abbiamo visto sono
state tagliate con l'accetta e dunque
vanno prese con una buona dose di

cautela, però il nostro conto della serva

fondamentalmente non sbaglia quando
ci segnala che questi nuovi sistemi real-

mente trascendono ciò che erano in

origine, ossia semplici prodotti per per-

sonal computing.

Personal computer
o sistema dipartimentale?

Solo cinque anni fa sapevamo tutti

cos'era il personal computer. Lo diceva

la parola stessa: un computer personale,

ossia una macchina dedicata ad un solo

utente. Perché questa enfasi sulla parola

«personal»? Perché fino alla fine degli

anni '70
i computer generalmente tutto

erano fuorché «personali»: pur prescin-

dendo infatti dai problemi fisici di dimen-
sioni delle macchine, assorbimento di

corrente ecc. ecc., che ovviamente im-

pedivano ad un singolo individuo di ave-

re un computer tutto per sé, il vero

problema era che le CPU dell’epoca

costavano talmente tanto che sarebbe

stato un impensabile spreco di soldi

dedicarle ad un solo compito a cura di un
solo utente. I complessi sistemi operati-

vi in time sharing degli anni '60 nacquero
proprio per poter permettere agli acqui-

renti di sistemi di calcolo di ammortizzar-

ne il costo distribuendone le risorse sul

maggior numero di utenti possibile; co-

sa che si faceva sfruttando i tempi morti

di uno per servirne un altro.

Questa classica concezione del

mainframe come macchina lontana ed
impersonale, custodita da tecnici in ca-

mice bianco in asettici sotterranei con
aria condizionata, venne repentinamente
infranta verso i primi anni '80 quando
l'industria riuscì infine a produrre calcola-

tori così piccoli e poco costosi da rende-

re conveniente, per la prima volta nella

storia dell'informatica, il decentramento
delle funzioni di calcolo fin sulla scrivania

dell'utente finale. Primissimi candidati

ideali furono quegli utenti le cui applica-

zioni erano già in precedenza in qualche
misura «personali», ossia consistevano

di puro calcolo senza necessità di con-
sultazione e condivisione di dati remoti:

il caso tipico del CAD. Le industrie

trovarono presto più efficiente e meno
costoso fornire agli ingegneri dei loro

gruppi dì sviluppo un PC a testa piutto-

sto che un mainframe in time sharing:

infatti il throughput di dieci PC indipen-

denti fatti lavorare ciascuno per conto
proprio è certamente maggiore di quello

di una CPU anche dieci volte più potente
del singolo PC ma costretta a lavorare in

condivisione di tempo fra dieci terminali;

in più il sistema composto da dieci PC
costa molto meno di una CPU di potenza
decupla ed è infinitamente meno sog-
getto, nel suo complesso, a guasti bloc-

canti.

Era nata, insomma, l'era del computer
personale, quella caratterizzata dal com-
puter sulla propria scrivania di lavoro.

Sorsero e si diffusero rapidamente gli

abbozzi di quelli che oggi, pomposamen-
te, l’industria del software definisce

«strumenti di produttività individuale»: i

primi spreadsheet (Visicalc), i primi word
processor (Wordstar, Magic Wand), i

primi programmi scritti a misura dell’u-

tente singolo. Il quale almeno all’inizio

era quasi esclusivamente un professio-

nista od uno scienziato ma col passare
dei tempi ed il diminuire dei costi del-

l'hardware diventò presto un normale
privato, uno studente, un hobbysta.

Accanto alla diminuzione del costo,

però, l'hardware proseguì anche nella

sua costante tendenza all'aumento della

potenza di calcolo. Ai primi microproces-

sori ad otto bit (Z80, 8080, 6502) si

sostituirono quelli a sedici bit (8088,

8086) ed al sistema operativo CP/M
succedette l'MS-DOS, Crescevano le

potenze dì calcolo e memorizzazione ma
la filosofia dello strumento non mutava
granché.

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989 105



IL 386 DICE 33

Poi vennero i nuovi microprocessori
dotati in hardware della capacità di gesti-

re il multitask e le acque cominciarono
ad intorbidirsi. Già una macchina basata

su un 80286 a velocità ragionevole (12

MHz o più) e dotata di un paio di MByte
di memoria poteva far girare un sistema
operativo serio quale Unix e trasformarsi

cosi in un vero sistema multiutente. Con
qualche inefficienza, certo, dovuta alla

particolare modalità di gestione della

memoria del 286; ma l'arrivo del 386
schiuse le porte ad una generazione di

macchine potenzialmente equivalenti

come prestazioni ai mainframe degli an-

ni 70. Il port di Unix System V Release 3
sull'80386 fu effettuato con successo
dalla Intel verso l'inizio del 1986, dimo-
strando che il sistema operativo del-

l'AT&T si poteva trovare a suo perfetto

agio con i sofisticatissimi meccanismi
nativi di demand paging forniti dal nuo-

vo, diabolico microprocessore. Nel frat-

tempo i costi decrescenti delle memorie
di massa, ed in sostanza salvo sporadici

avvenimenti anche quelli delle RAM.
consentivano di completare una solida

ma economica piattaforma hardware su
cui poggiare il nuovo microprocessore. I

trentadue bit ed i cinque MIPS, i quattro

o più MByte di memoria centrale e le

centinaia di MByte su disco, non erano
dunque più appannaggio esclusivo dei

grossi sistemi ma potevano tranquilla-

mente essere inscatolati in queste mac-
chine piccole solo come dimensioni fi-

siche.

La confusione é cosi giunta al massi-
mo: come definireste voi una macchina
sui cui possono lavorare sedici utenti

contemporaneamente? Certamente non
un «personal», almeno nella pura acce-

zione originale del termine. C'è chi li

chiama supermicro o microsuper, termini

di sicuro effetto retorico ma, diciamoci la

verità, abbastanza privi di significato. In

barba a tutti gli onomaturghi noi preferia-

mo etichettarli genericamente «sistemi

dipartimentali», in modo da sottolinearne

più la funzione che la struttura: un siste-

ma dipartimentale è tale in quanto è in

grado di servire le esigenze, anche con-
temporanee, di un gruppo non eccessiva-

mente ampio di utenti; eventualmentè
gestendo anche la comunicazione con un
sistema di classe superiore.

Le macchine oggetto di questo artico-

lo si trovano certamente a loro agio nel

ruolo di sistemi dipartimentali; anzi, di-

remmo che in realtà è proprio questa la

loro collocazione ideale. Infatti il basso
costo specifico della potenza dì calcolo

erogabile li rende addirittura più conve-

nienti di una rete locale in quasi tutte le

applicazioni con data base accentrato, in

quanto li mette in grado di far girare

robusti sistemi operativi multiutente.

Cosi il cerchio si chiude di nuovo: i

sistemi operativi in time sharing, che
sembravano definitivamente soppiantati

dall'avvento di sistemi personali a micro-

processore, ritornano più in forma che
mai proprio su macchine a microproces-

sore. Col risultato che oggi risulta possi-

bile ed anzi consigliabile anche ad un
«piccolo» utente centralizzare le sue
applicazioni ed i suoi dati su un sistema
multiutente basato su Unix/Xenix ed
avente economici PC come terminali.

Una soluzione, come dicevamo, spesso
migliore rispetto a quella della rete locale

sia per motivi di costo (le schede ed il

software di rete sono ancora molto co-

stosi) che di affidabilità (Unix è un siste-

ma decisamente robusto e collaudato,

non cosi certe reti) che di operatività (il

centro delle operazioni è comunque uno
solo, sul quale gira una sola copia del

programma ecc. ecc.).

Considerazioni logistiche

Da queste considerazioni emerge
chiaramente che macchine come quelle

che stiamo discutendo sono general-

mente sprecate nell'uso esclusivamente
personale. Diamo dunque per scontato

che il loro ambito di utilizzo primario sia

quello multiutente dipartimentale e ve-

diamo di fare qualche considerazione di

carattere logistico ed operativo in merito

ai prodotti che attualmente il mercato ci

offre per vedere se sono proprio come
dovrebbero essere. Abbiamo infatti avu-

to in più di un'occasione l'impressione

che il mondo dei costruttori sia rimasto

in certa misura legato al vecchio concet-

to strutturale del personal, non realizzan-

do (o non volendo realizzare) che questi

piccoli calcolatori ultrapotenti sono in

realtà delle cose diverse. Sono sistemi

dipartimentali, abbiamo detto, e come
tali dovrebbero essere trattati; il non
farlo a nostro avviso mortifica il prodotto

e complica la vita all'utente.

Un primo esempio di ciò è il fatto che
ancora non tutti si siano decisi ad adotta-

re contenitori tipo «tower» da pavimen-
to. Non si tratta solo di una questione
estetica, che peraltro è anch'essa impor-

tante (basta con i cassoni sopra le scriva-

nie!): ci pensate a collegare sedici termi-

nali ad una macchina che sta sul vostro

tavolo di lavoro? No, un vero sistema
dipartimentale, pur senza necessitare di

una propria stanza come i mainframe, ha

però almeno bisogno di un angolino

tranquillo dove nessuno possa inciampa-

re sui cavi che fuoriescono dal retro della

macchina. Unica eccezione lecita è quel-

la in cui il sistema venga realmente
utilizzato come workstation personale,

diciamo per applicazioni di CAD; ma
anche in questo caso ci sentiamo di

poter dire che «tower è bello» e soprat-

tutto comodo.
Un altro punto spesso trascurato, ma

di importanza invece fondamentale, è

quello della sicurezza: aspetto del tutto

secondario in un personal ma non più in

una macchina dipartimentale. Eh già,

quando i personal erano realmente tali

questo problema generalmente non esi-

steva; tutt'al più bastava portarsi via i

floppy contenenti le informazioni mag-
giormente riservate. Ora però, nel mo-
mento in cui un singolo Winchester con-

tiene diverse centinaia di MByte di dati

potenzialmente accessibili da parte di un
numero elevato di utenti del sistema, il

problema della sicurezza si pone pesan-
temente. E non parliamo tanto della

sicurezza intesa come prevenzione e
repressione di intrusioni tese a carpire

dati riservati; questo aspetto non dipen-

de tanto dalla macchina quanto dal siste-

ma operativo e. soprattutto, dalla com-
petenza del System manager e dall'edu-

cazione degli utenti. Se poi, come è
probabile, il sistema è installato in un
ufficio e non ha terminali esterni o linee

entranti via modem, questo problema
praticamente non dovrebbe porsi. La

sicurezza cui facciamo riferimento noi è
invece quella operativa, riguardante la

prevenzione di azioni che. accidental-

mente o intenzionalmente, possano por-

tare a perdite di dati. Un sistema multiu-

tente non può essere lasciato pienamen-
te accessibile a tutti: cosa succedereb-
be se chiunque potesse premere il reset

a suo piacimento? Un pannello frontale

troppo esposto può creare seri proble-

mi: meglio riparare tutti i controlli dietro

un pennellino, e molto meglio se questo
può essere chiuso a chiave. Le spie

invece, ovviamente, devono essere visi-

bili dall'esterno e ben identificabili a

prima vista per colore o posizione; cosi

che sia sempre possibile conoscere lo

stato della macchina con un solo sguar-

do anche lanciato da lontano. Sempre in

tema di azionamenti accidentali, è ovvia-

mente impossibile impedire ad un malin-

tenzionato di spegnere il computer men-
tre questo è in funzione (chi volesse

farlo potrebbe semplicemente staccare i

cavi di alimentazione), ma almeno do-
vrebbe essere limitata la possibilità di

disconnessioni accidentali dalla rete; co-

sa che si ottiene piazzando le prese di

rete della macchina in posizioni tali per
cui i cavi non risultino sollecitati ad
allentarsi. Ed almeno l'accensione della

macchina dovrebbe essere possibile so-
lo ad un operatore in possesso di un'ap-

posita chiave; non volete certo che qual-

cuno usi la macchina quando non do-

vrebbe, no?
A questo proposito, e qui rientriamo

nel concetto di sicurezza degli accessi

alle macchine, la possibilità di bootstrap-

pare da floppy dovrebbe essere in qual-

che maniera inibibile (magari con uno
switch interno di configurazione), in mo-
do da evitare che chiunque possa entra-

re nel sistema facendolo bootstrappare

da un proprio dischetto. Inoltre la mac-
china dovrebbe poter bootstrappare e

106 MCmicrocomputer n, 89 - ottobre 1989



IL 386 DICE 33

portarsi in situazione operativa anche
senza una tastiera collegata e senza
l'intervento attivo di un operatore; ciò è
sempre utile in quanto minimizza la

quantità di operazioni manuali da svol-

gersi all'accensione, ma diventa invece

indispensabile nel caso di sistemi non
presidiati in quanto consente al sistema
stesso di ripartire da solo dopo una
eventuale caduta della rete.

Per quanto riguarda la dotazione di

periferiche di supporto, l'unità di backup
a cartuccia di nastro è sempre calda-

mente consigliata; se poi la capacità

degli hard disk supera il centinaio di

MByte essa è assolutamente irrinuncia-

bile. In ogni caso comunque, e qui

entriamo un attimo nella sfera dell'edu-

cazione degli utenti, è necessario stabili-

re e rispettare una rigida politica di

salvataggi regolari basati sull'utilizzo di

diversi supporti che vanno alternati e

riutilizzati secondo cicli prestabiliti. (Un

System manager competente può auto-

matizzare gran parte di queste operazio-

ni, che quindi possono svolgersi senza
troppi interventi manuali da parte degli

utenti).

Un'installazione veramente completa,

infine, dovrebbe prevedere la presenza
di un piccolo gruppo di continuità o
quanto meno di una batteria di emergen-
za che in caso di caduta della rete

fornisca quei pochi minuti di autonomia
necessari affinché si possa effettuare

uno shutdown regolare del sistema, os-

sia una chiusura ordinata di tutti i pro-

grammi per evitare danni logici alla strut-

tura del file System, Esistono speciali

gruppi di intervento «intelligenti» che
colloquiano col computer via RS-232 e
gli segnalano costantemente lo stato

dell'alimentazione: in caso di imminente
emergenza il computer può dunque
prendere automaticamente le misure
necessarie, provvedendo allo shutdown
al superarsi dell'opportuno livello critico

di sicurezza. Non è fantascienza né ec-

cesso di prudenza: i dati registrati sul

computer, quando questo è unico e
centralizzato, sono il patrimonio più im-

portante di un'azienda. Non si fa mai
abbastanza per salvaguardarli. Purtroppo

generalmente non ci si pensa e non ci se
ne rende conto finché non succede
realmente il disastro; ed allora di solito è
troppo tardi!

Questi sono, dunque, i vari punti da

considerare a fondo prima di scegliere

un sistema piuttosto che un altro. Certo,

alcuni potrebbero sembrare eccessiva-

mente esagerati o lontani dalle proble-

matiche tipiche di interazione con un
personal computer. Ma in effetti macchi-
ne come quelle di cui stiamo parlando

solo a forza possono essere definite

«personal computer» ed utilizzate come
tali. Ciò significa che parte dei problemi

tipici di gestione di un grosso sistema,

quelli per i quali esistono gli operatori in

camice bianco, debbono in certa misura
ricadere sulle spalle degli utenti di questi

sistemi. È quindi necessaria anche una
maggiore consapevolezza dell'utenza

verso determinate classi di problemi per

essa nuove: un (piccolo) prezzo che si

deve pagare volendosi mettere in casa
un vero e proprio cucciolo di mainframe.

Sistemi a confronto

E dopo questa lunga ma necessaria

introduzione vi lasciamo alle schede che
seguono, le quali illustrano le caratteristi-

che salienti delle varie macchine. Come
dicevamo prima non si tratta né di una
prova a confronto né di una prova tradi-

zionale; la prima tutto sommato non ci

sembra avere molto senso, la seconda
avrebbe portato via molte più pagine per

ciascuna macchina.
Un commento generale però è neces-

sario. Abbiamo ovviamente effettuato

una serie di benchmark sulle macchine
ricevute per vedere se e quanto le

prestazioni offerte dai vari modelli diffe-

rissero tra loro per via delle minori diffe-

renze di architettura adottate da ciascun

costruttore. In questa sede non ci siamo
occupati affatto di valutare le prestazioni

dei dischi o delle schede video, che sono
sottosistemi «secondari» e comunque
sostituibili a piacere, mentre ci siamo
concentrati su quelle della scheda ma-
dre. I risultati mostrano che le varie

macchine risultano sostanzialmente alli-

neate l'una con l'altra, con variazioni

minime dovute soprattutto all'adozione

di strategie differenti per quanto riguar-

da l'implementazione della cache me-
mory. In ogni caso i singoli scarti distano

dalla media complessiva dei risultati al

massimo del 10%, risultando general-

mente assai più contenuti. Non è abba-

stanza per poter affermare lapidariamen-

te che queste macchine siano «tutte

uguali» però è chiaro che la pura potenza
di calcolo offerta è sostanzialmente la

medesima, come d'altronde era lecito

aspettarsi.

Nel redigere le schede abbiamo cerca-

to di sottolineare le peculiarità di ciascu-

na macchina in quanto a dotazione di

periferiche più o meno di serie. Teniamo
a sottolineare che molti costruttori ci

hanno consegnato macchine particolar-

mente espanse o comunque dotate di

periferiche generalmente non comprese
nella dotazione di base. Va ancora detto

che. per la relativa novità dei prodotti,

alcune configurazioni non sono quelle

definitive: alcuni costruttori ci hanno
avvisato che le macchine che andranno
in vendita definitiva (per tutti si parla del

periodo immediatamente successivo al-

io SMAU) subiranno lievi modifiche se-

condarie all'estetica o alla struttura mec-
canica. I dettagli sono ovviamente espo-
sti nelle singole schede.

E con queste avvertenze vi lasciamo

alla lettura delle dodici pagine che se-

guono, le quali rappresentano la prima

ampia introduzione al fenomeno 386/33
sul nostro mercato. L'appuntamento è

alla probabile prossima serie ed alle

singole prove tradizionali che contiamo
di pubblicare nei prossimi mesi.
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AST Premium 386/33

L
americana AST ha cominciato la

sua attività producendo schede di

espansione di qualità ed ha finito poi

con l'entrare in prima persona nel mer-
cato dei sistemi completi. La sua linea

principale di macchine, denominata Pre-

mium e composta esclusivamente da
desktop, si è da poco arricchita di que-
sto modello con 80386 a 33 MHz che
ne occupa ovviamente il vertice.

L'architettura del sistema è piuttosto

originale in quanto la scheda contenen-
te il processore e la RAM di sistema è
in realtà una daughterboard che va inse-

rita in uno speciale slot di espansione
della scheda madre, la quale per con-

verso contiene solo il bus, le interfacce

standard e tutto il resto dell'elettronica

di controllo. Gli slot di espansione sono
sei (escludendo quello dedicato alla

scheda del processore), e di essi tre

sono del tipo tradizionale (uno ad otto

bit e due a sedici) mentre gli altri tre

sono del tipo esteso introdotto dalla

stessa AST per le sue schede e deno-
minato «SmartSIot». La cache memory
associata al 386 è di soli 32 KByte.

mentre la quantità di RAM installabile a
bordo va da due a quattro MByte; ag-
giungendo apposite schede di espansio-
ne quest'ultimo valore può salire fino a
32 MByte complessivi. Sempre sulla

scheda del processore è possibile in-

stallare a scelta il coprocessore mate-
matico Intel 80387 od il più potente
Weitek 3167. Fra le altre caratteristiche

del sistema citiamo solo la possibilità di

attivare la funzione di shadow RAM per
velocizzare l'esecuzione del BIOS e la

presenza di serie di due porte seriali ed
una parallela.

Descrizione esterna

Rigorosamente desktop, dicevamo
poco fa. Ed infatti questo Premium 386/

33 è inscatolato nel gigantesco conteni-

tore da tavolo introdotto dall'IBM con i

primi AT. Probabilmente agli americani

piace ancora perché le sue generose
dimensioni incutono un reverenziale

senso di timore, ma a noi sinceramente

sembra una scelta un tantino sorpassa-

ta ed anche notevolmente scomoda.
L'ampio pannello frontale della mac-

china è caratterizzato solo dalla presen-

za dei tre classici alloggiamenti a mezza
altezza per altrettante unità esterne di

memoria di massa e da un pannellino di

controllo ricco di spie.

Come si vede dalla foto, quest'ultimo

comprende ben quattro segnalazioni re-

lative alla velocità di clock oltre ad una
spia dell'attività del Winchester e ad un
tastino di reset. Il sistema può infatti

essere rallentato a 4,77 o 8 MHz in

caso di necessità; e di solito si trova in

un modo di funzionamento a velocità

variabile nel quale il clock di sistema
viene abbassato al minimo durante gli

accessi al floppy per ritornare gradual-

mente al massimo dopo qualche se-

condo.
Il pannello posteriore, anch'esso un

AT «D.O.C.», comprende sulla sinistra

la sezione alimentatrice, dotata di cam-
biatensione e presa di rete asservita, e

sulla destra quella dedicata alle schede
di espansione. Al centro in basso si

trovano i tre connettori per le interfacce

montate di serie (due seriali ed una
parallela, tutte realizzate con connettori

DB-25) e quello per la tastiera. Comple-
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ta il tutto una serratura di sicurezza che.

come accade sui PS/2, se azionata im-
pedisce di aprire la macchina.

L'interruttore di alimentazione, pur-

troppo, si trova nella scomoda posizione

che aveva nei vecchi PC e cioè sulla

fiancata destra verso il lato posteriore.

L'interno

Come si vede chiaramente dalla foto

della macchina aperta, anche la struttu-

ra interna dì questo AST non fa che
replicare quella classica degli AT. Vanno
sottolineate comunque la buona qualità

costruttiva e l'attenta cura per i partico-

lari. visibile ad esempio nell'ottima rea-

lizzazione dei collegamenti di massa fra

chassis e coperchio.

La scheda contenente il processore,

AST Premium 386/33

Distributore:

AST Research Italia Spa
Foro Buonaparte 70, 20121 Milano
Prezzi /IVA esclusa):

Premium 386/33 mod 32S: 2 MByte RAM, 1

floppy 5,25" 1,2 MByte, 1 Winchester 320
MByte Ut. 19.600.000
Monitor VGA Ut. 1.250.000

anch'essa fotografata in dettaglio, è col-

legata al resto del computer mediante
uno speciale bus esteso a trentadue
bit; su di essa trovano posto gli zoccoli
per i due coprocessori numerici installa-

bili e fino a quattro moduli SIMM di

memoria.

Impressioni d'uso

Il nostro periodo di utilizzazione del

Premium 386/33 si è svolto senza nulla

di particolare da segnalare. Naturalmen-
te ci siamo affrettati ad inibire il modo di

funzionamento di default a velocità va-

riabile, che ci sembra fastidioso oltre

che generalmente inutile, lasciando an-

dare sempre il microprocessore alla ve-

locità «di crociera» per la quale è stato

progettato.

Una piccola sorpresa è venuta invece

dalla prova dei benchmark: questo AST
si è situato quasi sempre al di sotto

della media dei risultati delle sei mac-
chine in prova. Si parla comunque di

pochi punti percentuali, poco significati-

vi ai fini delle prestazioni, di differenza.

Riteniamo che questa performance lie-

vemente ridotta sia da imputarsi all'ado-

zione di una cache memory di dimen-
sioni pari alla metà di quelle usate da

tutti gli altri apparecchi del gruppo. Glo-

balmente comunque il throughput otte-

nibile dal sistema è, come ci si immagi-

na. assai elevato soprattutto conside-

rando che questa macchina è rivolta ad

un utilizzo tipicamente monoutente (tut-

t'al più multitask).

Conclusioni

Il costo della macchina in prova, dota-

ta di due MByte di RAM e di un Winche-
ster da 320 MByte. si avvicina ai venti

milioni e li supera abbondantemente
considerando anche il costo del monitor

VGA. Una cifra che a nostro avviso

risulta un tantino eccessiva, anche por-

tando in conto l'ottima qualità realizzati-

va della macchina; dobbiamo infatti rile-

vare che esistono fra i diretti concorren-

ti del Premium 386/33 alcuni prodotti

che. a fronte di prestazioni migliori (an-

che se solo di poco), presentano tutta-

via prezzi maggiormente contenuti.
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C
ompaq è un nome che non ha
bisogno di molte presentazioni:

praticamente è stata questa giovane
ditta texana ad inventare il «clone di

classe» che potremmo anche definire

«compatibile migliorato». Primo al mon-
do ad aver usato il microprocessore
80386 in un'architettura AT, Compaq ha
sempre basato la sua politica sull'uso di

una tecnologia assai spinta e su di una
qualità costruttiva portata fino all'invero-

simile.

La sua principale linea di macchine si

chiama DeskPro e. come il nome lascia

intendere, comprende solo computer
per uso personale progettati per essere
appoggiati sulla scrivania. Dopo vari mo-
delli intermedi che hanno sfruttato tutte

le velocità intermedie concesse dalle

varie versioni di 80386 via via rilasciate

dalla Intel, è da poco in produzione

questo DeskPro 386/33 con clock a 33
MHz che si situa al vertice della linea.

L'architettura della piastra madre,
progettata e realizzata dalla stessa
Compaq, prevede una classica cache
memory da 64 KByte, 2 MByte di RAM
a bordo e l'espandibiltà della memoria
centrale fino a 16 MByte tramite sche-
da di espansione da installarsi su un
apposito slot a trentadue bit. Sulla stes-

sa piastra madre sono inoltre incorpora-

te una scheda grafica tipo VGA e le

interfacce seriale, parallela e per
mouse; sono anche disponibili sette

slot standard (uno ad otto bit e sei a
sedici) ed è prevista la possibilità di

installare sia il coprocessore numerico
Intel sia quello Weitek. La disponibilità

di memoria di massa in questa macchi-

na è quanto mai ampia: i modelli di

serie dispongono di un drive per mini-

floppy da 5,25" e di un Winchester

interno, ma è possibile installare suc-

cessivamente altre unità a scelta fra

drive per microfloppy da 3.5", unità di

backup a cartuccia di nastro ed ulteriori

Winchester dal taglio massimo di 650
MByte.

Descrizione esterna

A prima vista questo DeskPro 386/33

non si differenzia sensibilmente dai suoi

fratelli minori; unico indizio rivelatore è

ovviamente la targhetta dorata col magi-

co numero «33» posto bene in risalto.

La linea dell'apparecchio, come oramai

da lunga tradizione Compaq, è assai

pacata per non dire dimessa, e nascon-

de con serietà e compunto quasi anglo-

sassoni la reale potenza dell'Insieme.

Sul pannello frontale, che non esite-

remmo a definire spoglio, trovano posto

i drive per le memorie di massa esterne

ed il solo interruttore di accensione ac-

compagnato da un led verde; in una
scanalatura orizzontale è inoltre semina-

scosto il led di attività del Winchester

interno. Lo spazio riservato alle memo-
rie di massa è di due moduli standard a

mezza altezza; siccome però il classico

drive per minifloppy adottato da tutti i

computer Compaq è alto in realtà un
quarto di modulo (!) resta libero lo spa-

zio per... un'unità e mezzo; ossia giusto

giusto quanto basta per installare un
drive per microfloppy, anch'esso ultra-

sottile. ed un'unità di backup a cartuccia

di nastro che occupa invece il classico

mezzo modulo.
Il pannello posteriore, dall'estetica cu-

rata quanto quella del frontale (ricordia-

mo che questo è un modello da scriva-

nia), è idealmente suddiviso in tre sezio-

ni. Sull'estrema sinistra, nascosto dietro

alcune profonde griglie di aerazione, si

trova l’alimentatore caratterizzato dalla

presenza del solo connettore IEC per

l'ingresso della rete (non vi è cambia-
tensione in quanto l'adattamento alle

diverse tensioni avviene automatica-

mente). Altre fessure più verso il centro

della macchina coprono l'alloggiamento

per i dischi fissi interni, e fra le une e le
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Compaq DeskPro 386/33

altre si trova la serratura di sicurezza

che impedisce l'apertura dello chassis.

In una sottile fascia orizzontale incassa-

ta posta nella parte bassa del pannello

sono invece collocati tutti i connettori

delle varie interfacce previste di serie

ossia tastiera e mouse, porta parallela e
seriale. VGA. Infine nella parte più a

destra del pannello, sotto ad una tar-

ghetta autoadesiva che certifica la ri-

spondenza della macchina a pratica-

mente tutte le normative industriali e di

sicurezza dell'orbe terracqueo, si trova-

no le feritoie che consentono l'accesso

alle schede di espansione installabili in-

ternamente. Due grosse viti godronate
poste alle due estremità laterali del pan-

nello permettono l'apertura del compu-
ter senza dover utilizzare alcun utensile.

L'interno

Benché oramai sia arcinoto quanto
siano elevati gli standard costruttivi

Compaq, tuttavia ogni volta si finisce

col rimanere ammirati di fronte ad ogni

nuovo apparecchio. C'è poco da dire:

questi signori i computer sicuramente li

sanno fare bene. Ci piacerebbe però

conoscere quel pazzo di progettista (si-

curamente un ingegnere meccanico fis-

sato con la carpenteria esoterica) che
ha deciso di piazzare viti Torx a dozzine

per tutto l'interno del computer, anche
in posti apparentemente inutili! Scherzi

a parte, la robustezza meccanica di que-
sta macchina ha sicuramente dell'inve-

Compaq Computer Spa
Milanofiori Strada 7 Palazzo R
20089 Rozzaro IMI)

Prezzi (IVA esclusa);

DeskPro 386/33 mod. 84: 2 MByte RAM, 1

minifloppy 5,25" 1 ,2 MByte, Winchester 84
MByte Ut. 16.400.000

DeskPro 386/33 mod. 320 : c.s. ma con Win-

chester 320 MByte Ut. 23.400.000
DeskPro 386/33 mod. 650: c.s. ma con Win-
chester 650 MByte Ut. 27.900.000

Monitor colore VGA Ut. 950.000

rosimile; ed in generale la pulizia del-

l'assemblaggio e l'eleganza della costru-

zione sono a livelli esemplari. Da notare

fra l’altro che buona parte dell'interno è
vuota: infatti il Winchester montato nel-

la macchina in prova, da 84 MByte, è un
modello da 3,5" che occupa una mini-

ma frazione dell'area dedicata alle me-
morie di massa fisse. Questa viene

riempita solo dal drive da 650 MByte
che è un full size, mentre rimane ancora
libera per metà nel modello col drive da
320 MByte che é un half size.

Da notare ancora la realizzazione del-

l'alimentatore switching, collocato lun-

go una fiancata del mobile come nei PS/

2, e la presenza di una generosa ventola

di aerazione in corrispondenza delle

schede di espansione. Sopra il cestello

che alloggia le memorie di massa ester-

ne è incollato l'immancabile diagramma
di montaggio della macchina che riporta

la posizione ed il funzionamento dei vari

dip-switch di configurazione presenti

sulla piastra madre.

Impressioni d'uso

Ciò che risulta lampante dall'esame

della struttura di questo DeskPro 386/

33 è che ci troviamo di fronte ad un
prodotto estremamente conservatore,

per non dire reazionario: esso è infatti

dichiaratamente destinato ad un uso
monoutente, ossia è nonostante tutto

un «semplice» personal computer. Che
poi sia capace di prestazioni strabilianti

non vuole dire nulla, almeno per i pro-

gettisti Compaq; i quali non vogliono

nemmeno pensare alla possibilità di

usare un microprocessore come
l'80386 per mettere su un sistema mul-
tiutente. Tant'è che il manuale della

macchina suggerisce all'utente di usare

il DOS (versione 4.0) o, meglio. l'OS/2 e
non accenna neppure a Xenix o Unix.

Sarà, però l'utente cui servano sul serio

otto MIPS e seicentocinquanta MByte
tutti per sé dobbiamo ancora trovarlo...

Scherzi a parte, va sottolineato come
la prestazione di questa macchina sia

realmente di spicco: in tutti i nostri

benchmark il DeskPro si trova in posi-

zione superiore rispetto alla media dei

sei computer provati questo mese. Si-

curamente a questi ottimi risultati con-
tribuisce in modo significativo la caratte-

ristica di shadow-RAM per cui al boot-

strap il sistema copia il BIOS in RAM da
dove poi verrà eseguito a velocità molto
maggiore. Anche la scheda VGA ci è
apparsa particolarmente veloce, ma in

questo caso non abbiamo effettuato dei

test precisi per via della non uniformità

di configurazione fra le varie macchine
ricevute.

Conclusioni

Per quanto riguarda infine il fronte dei

prezzi diciamo che il modello 84, ossia

quello in prova, costa quasi sedici milio-

ni e mezzo; il 320 costa invece circa

ventitré milioni e mezzo mentre il 650
quasi ventotto milioni. A tutti poi occor-

re aggiungere circa un. milione per il

monitor VGA Compaq. È chiaro a que-

sto punto che le valutazioni possono
essere discordi: si tratta di cifre assai

alte, che più di qualcuno potrebbe giudi-

care eccessive per un sistema intrinse-

camente monoutente. La qualità Com-
paq e le prestazioni naturalmente non si

discutono, resta sempre però da trovare

una giustificazione di fondo realmente
solida per motivare l'acquisto di un og-
getto così costoso.

Sicuramente questo non è un siste-

ma per tutte le scrivanie, però se potete
permettervelo (e non vi serve un siste-

ma più portato per la multiutenza) sicu-

ramente non avrete di che lamentar-

vene.
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Master X386 C-33

S otto il nome di Master X386 la

veronese Intercomp raggruppa le

macchine più potenti della sua produzio-

ne cioè tutte quelle basate sui 'vari

modelli del microprocessore 80386. Da!

modello inferiore della gamma, che
sfrutta il 386SX, si giunge per frequenze

intermedie a questo C-33 con 386 a

33MHz.
La piastra madre che lo alimenta è

prodotta dalla nota AMI - American Me-
gatrends (famosa per i suoi BIOS com-

patibili) ed è caratterizzata dall'adozione

di una cache memory da 64 KByte e
dalla possibilità di installare fino a 8
MByte a bordo, per poter giungere fino

a 16 MByte complessivi tramite scheda
di espansione. Gli slot disponibili per le

schede sono in numero di otto, dei quali

sei sono a sedici bit, uno ad otto bit ed
uno a trentadue bit. È inoltre possibile

installare a scelta il coprocessore nume-
rico Intel 80387 o il Weitek 3167.

Disponibile solo in configurazione to-

i i- 1 i-

1

1-
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1- 1-
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1- 1- 1-
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-
1 iei°i=i [rumMB

wer, l'X386 C-33 ha spazio per quattro

unità di memoria di massa esterne, due
da 5,25" e due da 3,5", ed una interna

da 5,25“ full size. La macchina che
abbiamo ricevuto, in particolare, è equi-

paggiata con un minifloppy da 1,2 MBy-
te, un microfloppy da 1,44 MByte ed un
Winchester da 100 MByte.

Descrizione esterna

Il contenitore adottato per questo
X386 C-33 colpisce a prima vista per le

sue dimensioni particolarmente ridotte.

In effetti esso è il più piccolo tower fra

quelli di questa prova, risultando soprat-

tutto assai più «sottile» degli altri nel

senso della larghezza.

Il pannello frontale è idealmente divi-

so in tre sezioni: quella superiore com-
prende il solo pannellino di controllo,

quella immediatamente sottostante i

drive da 3,5" posti orizzontalmente e
quella ancora sotto i drive da 5,25"

posti invece verticalmente. Riguardo al

pannellino di controllo c’è da segnalare

che la sua estetica varierà in occasione
della presentazione della macchina allo

SMAU; è infatti in preparazione un nuo-

vo pannello su disegno originale Inter-

comp che sostituirà quello attualmente

utilizzato, il quale francamente ci sem-
bra poco leggibile. Come si vede nella

foto diffusa dal costruttore esso com-
prenderà. oltre all'interruttore di accen-

sione ed ai tasti di «turbo» e reset,

anche una serratura di sicurezza ed un

indicatore digitale della velocità di clock.

Posteriormente la macchina segue
una impostazione tradizionale: alimenta-

tore in alto (con cambiatensione e presa

asservita) e schede di espansione in

basso. Fra questi due elementi si trova

un pannello rientrato nel quale sono
predisposte otto forature che consento-
no il montaggio di altrettanti connettori

DB-25, ovviamente relativi alle otto por-

te seriali RS-232 installabili come espan-
sione nel computer.

Da notare la possibilità di ripiegare

sotto al contenitore i quattro piedini di
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appoggio, cosa assai utile in quanto
facilita il trasporto della macchina ed
evita l'immancabile rottura dei piedini

stessi in caso di urto o appoggio
«sbieco».

Descrizione interna

L'apertura del C-33 avviene in modo
non molto agevole, servono infatti sia

un cacciavite che un intervento manua-
le, ma a fiancata estratta si guadagna
un ottimo accesso a tutte le parti inter-

ne. La costruzione appare subito di

buon livello, molto ordinata e ben curata

dal punto di vista meccanico. Lo spazio

libero non è però molto anche per via

delle ridotte dimensioni del cabinet. Al-

cuni particolari degni di nota sono l'inso-

lita posizione del Winchester, letteral-

mente «appeso al soffitto», e la presen-

za di una barretta metallica che collega i

pannelli anteriore e posteriore ad un'al-

tezza di circa metà macchina irrigidendo

così la struttura dello chassis.

La circolazione forzata dell'aria nella

macchina è mantenuta da ben due ven-

tole di aerazione interne oltre a quella

propria dell'alimentatore: si è voluto, a
quanto pare, eliminare drasticamente

ogni possibile problema di smaltimento

del calore prodotto dalle sezioni elettro-

niche; una ventola infatti, com'è usuale.

Distributore:

Intercomp S.p.A
Via del lavoro, 22 - 37012 Bussolengo IVR)
Prezzi IIVA esclusa!:

Master X386 C-33: 4 MByte RAM. 1 mini-

floppy 5,25 ~ 1,2 MByte, 1 microfloppy 3,5"

1,44 MByte, Winchester 40 MByte, scheda
monocromatica, monitor monocromatico

Lit. 12.600.000

c.s. con Winchester 100 MByte
Lit. 13.900.000

soffia verso l'esterno all'altezza delle

schede di espansione mentre l'altra as-

sicura un flusso d'aria trasversale (da

fiancata a fiancata) nella zona situata fra

i dischi e la parte superiore della scheda
madre. La stessa flangia che alloggia

questa ultima ventola è sfruttata per
collocarvi il ricettacolo per le batterie di

mantenimento della RAM CMOS (quat-

tro normali pile stilo) che cosi risultano

perfettamente accessibili ad una even-
tuale sostituzione.

Impressioni d'uso

Durante le sessioni di utilizzo questo
Intercomp X386 C-33 (che nome com-
plicato!) si è comportato generalmente
bene non discostandosi molto, salvo

qualche eccezione, dalla media delle

prestazioni delle altre macchine in pro-

va. L'impressione che ne abbiamo rica-

vato è che si tratti di una macchina
ambivalente, adatta sia all'uso come
sistema multiutente sia a quello come
potente workstation personale per uso

in applicazioni CAD. magari in configura-

zione con un Winchester piccolo ed un

coprocessore matematico.

Non vi sono annotazioni particolari da

fare se non quella, marginale, che le

sue ridotte dimensioni permettono di

installarlo sotto una scrivania ed anche

in spazi limitati; occorre comunque a

nostro avviso fare attenzione a mante-

nere una zona di rispetto attorno al

computer affinché la circolazione del-

l'aria possa avvenire liberamente.

Conclusioni

L'esemplare della prova, che dispone

di 4 MByte di RAM, un Winchester

ESDI da 100 MByte, un minifloppy da

1,2 MByte ed un microfloppy da 1,44

MByte, una scheda video ed un monitor

monocromatici, due porte seriali ed una
parallela, costa circa quattordici milioni.

La configurazione con Winchester da 40

MByte fa invece risparmiare un milione

e trecentomila lire. La valutazione com-
plessiva del prodotto è buona ed il

rapporto prezzo/prestazioni ci pare so-

stanzialmente del tutto ragionevole.
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T andon è un costruttore americano
che dalla originaria produzione di

dischi Winchester è passato poi con
successo a quella di computer comple-
ti. Di recente ha acquistato una certa

notorietà per aver introdotto un sottosi-

stema a dischi rigidi removibili, i cosid-

detti DataPac. dalla capacità di qualche
decina di MByte. Nella macchina in pro-

va. però, i DataPac non sono previsti

;

forse per via delle maggiori capacità di

memorizzazione richieste ad un sistema

di questa classe, che certamente i Data-

Pac non sono in grado di soddisfare.

La macchina in questione si basa su
di una scheda madre di produzione Mi-
cronics. Le sue caratteristiche di targa

sono la possibilità di montare 4 MByte a
bordo, l'espandibilità della RAM a 16
MByte mediante apposita scheda addi-

zionale. l'adozione di una cache memo-
ry da 64 KByte di RAM statica da 35 ns,

la scelta fra l'uso del coprocessore ma-
tematico Intel e quello Weitek. Gli slot

disponibili sono in numero di otto suddi-
visi in sei a sedici bit. uno ad otto bit ed
uno a trentadue bit.

Descrizione esterna

Come si vede dalle immagini il Tan-

don T386/33 è un sistema organizzato

in modo estremamente tradizionale sul-

la falsariga dei personal della passata
generazione. Il cabinet di tipo desktop è
solo esteticamente alleggerito dall'apet-

to «primaverile» basato su toni bianco-

sporco e azzurro-cielo, ed è invece gros-

so e pesante quale quello di un AT
prima maniera.

Il pannello frontale, assai ampio, è
praticamente vuoto; su di esso spicca-

no solo le memorie di massa esterne,

sulla destra, ed un piccolo pannellino di

controllo quasi al centro. Lo spazio riser-

vato alle memorie di massa consiste in

tre moduli standard a mezza altezza, di

cui uno occupato di serie da un drive

per minifloppy 5,25" da 1.2 MByte. Il

pannellino di controllo contiene invece
quattro minuscole spie a led ed un
pulsante di reset. I led indicano rispetti-

vamente la presenza dell'alimentazione,

l'attività del disco rigido interno e la

velocità di clock (8 oppure 33 MHz).
Anche il retro della macchina è all'in-

segna della classicità: ad una sezione
alimentatrice classica (comprendente il

cambiatensione, una presa di rete as-

servita e purtroppo anche l'interruttore

di alimentazione) si accompagna un'an-

cor più classica batteria di feritoie per le

schede di espansione. L'unica nota che
richiama un po' la struttura dei PS/2 è
una serratura di sicurezza posta al cen-
tro del pannello che impedisce l'apertu-

ra della macchina.

L'interno

Dopo una sana sessione di svitatu-

ra e l'estrazione del tipico coperchione a
cassetto diamo uno sguardo all'interno

di questo computer Tandon. La struttu-
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ra originale delì'AT è mantenuta in pie-

no, con l'alimentatore situato nell'ango-

lo posteriore destro e le memorie di

massa (anche quelle fisse) collocate a
ridosso del pannello frontale. La costru-

zione è senza dubbio buona anche se
leggermente confusa da un cablaggio
non particolarmente ordinato. Il tutto in

definitiva non si discosta da certi canoni
oramai ben consolidati; abbiamo già

detto come si sia di fronte ad un com-
puter dall'impostazione decisamente
tradizionale.

Utilizzazione

Durante le prove di utilizzazione que-
sto Tandon ha mostrato di essere una
macchina dalle prestazioni allineate a
quelle della media dei suoi concorrenti.

Tandon T386/33

Distributore:

Tandon Computer S.p.A
Via Enrico Fermi 20, 20094 Assago (MI)
Prezzi (IVA esclusa):

T386/33-110: 1 MByte RAM, i minifloppy
5,25" 1,2 MByte, 1 Winchester 110 MByte

Ut. 12.700.000

c.s. ma con 4 MByte RAM Ut. 15.970.000

La sua struttura drasticamente desktop

lo propone come computer personale e

nulla di più, anche se ovviamente stia-

mo parlando di un fior di computer in

senso assoluto. La buona prestazione

del disco, oltre che ovviamente quella

del processore, lo mette in grado quan-
tomeno di far girare con soddifazione

un sistema operativo «pesante» come
OS/2, noto per la sua lentezza e l'eleva-

to numero di accessi di servizio al disco

che effettua durante il lavoro.

Da sottolineare la dotazione di una
tastiera finalmente ragionevole nella

quale è possibile scambiare a piacere

posizione e funzione dei tasti Control e
NumLock posti nella parte sinistra; la

casa fornisce infatti i due cappucci so-

stitutivi con le dizioni invertite, ed un
apposito switch posto sotto alla tastiera

stessa provvede alla necessaria com-
mutazione elettrica. Così chi lo desidera

può avere (finalmente) una tastiera

avanzata col Control al posto giusto,

con buona pace dei perversi progettisti

di casa IBM. È un particolare che ci ha

fatto esclamare «finalmente» appena
tirata fuori la macchina dall'Imballo

Conclusioni

Esaminando infine il listino prezzi ci

sembra di poter collocare questo Tan-

don T386/33 in una fascia di macchine
caratterizzate da un rapporto prezzo/

prestazioni soddisfacente. Il modello in

prova, dotato di un solo MByte di RAM
e di un Winchester da 1 10 MByte, costa

dodici milioni e settecentomila lire;

mentre quello con quattro MByte di

RAM ne costa praticamente sedici. Di-

ciamo dunque che, come valutazione

complessiva di questa macchina, si trat-

ta di un prodotto certamente valido an-

che se poco originale, il cui costo pote-

va forse essere leggermente più conte-

nuto specie se raffrontato con quello di

altre macchine presentate questo
mese.
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Unibit TSX 300/33

L a linea denominata TSX è quella che
comprende le macchine più potenti

prodotte della romana Unibit, tutte ba-

sate sul microprocessore Intel 80386.

Tra di esse l'ultimo arrivato è questo
300/33 basato ovviamente sul 386 a 33
MHz.

La motherboard che adotta è prodot-

ta dalla nota casa americana Hauppage.

Le sue caratteristiche salienti sono: la

possibilità di installare 4 MByte di RAM
a bordo; Tespandibilità della RAM a ben
64 MByte mediante un'apposita scheda
con bus a 32 bit, l'adozione di una
cache memory da 64 KByte di RAM
statica da 15 nanosecondi gestita dal

classico cache controller Intel 82385; la

compatibilità con entrambi i coproces-

sori matematici più diffusi, ossia l'Intel

80387 ed il Weitek 3167, che possono
essere installati contemporaneamente
ed usati in alternativa mediante selezio-

ne via software : la presenza di otto slot

di espansione di cui uno ad otto bit ed
uno a trentadue bit.

Il modello in prova, denominato 140,

monta un hard disk ESDI da 140 MByte
avente tempo medio di accesso inferio-

re a 25 millisecondi; il relativo controller

è dotato internamente di un apposito

buffer «read ahead» al fine di aumenta-
re ulteriormente il transfer rate. I suoi

fratelli maggiori si chiamano 320 e 620
in quanto montano di serie dei Winche-
ster dalla capacità rispettivamente di

320 e 620 MByte. Tutti e tre i modelli

dispongono di serie di 4 MByte di RAM.
Corredano l'apparecchio in prova

un'unità di backup a nastro da 60 MBy-
te di produzione Archive che utilizza la

classica cartuccia standard DC600 usata

da molti mini e mainframe, ed una
interessante scheda multiseriale intelli-

gente di produzione Specialix in grado
di gestire otto porte RS-232.

Descrizione esterna

Se è pur vero che l'abito non fa il

monaco, tuttavia nel caso di questo TSX
la prima impressione dell'esterno lascia

già comprendere che ci troviamo di

fronte ad un prodotto degno di conside-

razione. Il contenitore tower di cui di-

spone è infatti molto bello e ben fatto, e

conferisce alla macchina la giusta aria di

serietà professionale. Il fatto che sia

notevolmente alto, tanto da non entrare

sotto ad una normale scrivania, non ci

sembra un difetto sostanziale: é chiaro

infatti che questa macchina non è affat-

to dedicata all'uso personale, come ve-

dremo esaminandone il pannello poste-

riore.

La parte anteriore è caratterizzata da

un design semplice e lineare. Uno spor-

tellino in plastica, apribile a pressione,

protegge l'accesso alle unità di memo-
ria estraibili ed ai controlli, lasciando

visibile all'esterno solo un array vertica-

le di led colorati. Accanto a ciascuno dei

sei led è serigrafata in grandi caratteri la

rispettiva funzione, che dall'alto verso il

basso è: presenza dell'alimentazione,

velocità del clock, attività dei dischi fissi

(due led per altrettanti dischi interni),

attività della scheda multiseriale; l'ulti-

mo led è attualmente inutilizzato in pre-

visione di future espansioni. Sotto lo

sportellino troviamo un pannellino con i

controlli e ben quattro alloggiamenti per

altrettante unità di memoria di massa
dalla dimensione standard di un modulo
a mezza altezza. Di questi solo due
sono attualmente occupati, il primo dal

classico drive per minifloppy 5,25" da

1,2 MByte ed il secondo dalla citata

unità a cartuccia di nastro da 60 MByte.
Il pannellino invece comprende la serra-

tura di blocco della tastiera, l'interrutto-

re di alimentazione, il tasto di commuta-
zione della velocità di clock ed il tasto di

reset.

La vista del pannello posteriore toglie

ogni dubbio sulla filosofia di questa

macchina e giustifica l'inusuale altezza

del contenitore: vi si trovano infatti gli

alloggiamenti predisposti per ben diciot-

to connettori RS-232. naturalmente de-

stinati ad altrettanti terminali. Nell'e-

semplare in prova solo otto di questi

sono effettivamente utilizzati in quanto

è montata internamente solo una sche-

da da otto porte, ma la capacità massi-

ma raggiungibile dalla macchina è di

ben trentadue porte (ed in questo caso

serve un'appendice meccanica al pan-

nello posteriore su cui si trovano gli

ulteriori connettori). La sezione alimen-

tatrice, dotata di cambiatensione, presa

di rete asservita e ventola di aerazione,

è situata nella parte alta del contenito-

re; quella con le feritoie delle schede di

espansione è invece in basso.
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L'interno

L'ampia dimensione del contenitore

consente una costruzione piuttosto spa-

ziosa ed ordinata; le possibilità di

espansione interna sono molte e non vi

è spazio sprecato dato che tutto quello

disponibile è sfruttato o sfruttabile. Ol-

tre ai quattro moduli di memoria di

massa accessibili dall'esterno ve ne so-

no altrettanti interni che permettono di

montare ben due Winchester full-size.

Le schede Specialix, che possono esse-

re una o due collegate in cascata, nella

macchina in prova sono montate su un

apposito montante metallico verticale

che copre in parte l'accesso agli slot di

espansione: negli esemplari in produ-

zione definitiva tuttavia questa soluzio-

ne sarà ingegnerizzata in maniera diffe-

rente in modo da non ostacolare l'estra-

zione delle schede. Nella parte bassa

della macchina, in corrispond- :a ap-

punto delle schede di espansione, è

posta una generosa ventola di aerazione

che provvede a raffreddare la schede

stesse e la piastra madre.

Impressioni di uso

Per quanto riguarda l’utilizzazione di

questa macchina nulla da dire: il «mo-
stro» che è all'interno si comporta real-

mente bene, il disco è poderoso ed

efficiente, tutto gira come un orologio.

Unibit TSX 300/33

Distributore:

Unibit S.p.A,

Via di Torre Rigata 6. 00131 Roma
Prezzi UVA esclusa!:

TSX 300/33 mod, 140: proocessore 80386/
33, 64 KByte cache 15 ns. 4 MByte RAM.
floppy 5,25" 1,2 MByte. Winchester ESDI 140
MByte 25 ms, scheda video tipo Hercules

Ut. 13.000.000
TSX 300/33 mod. 320: c.s. ma con Winche-
ster 320 MByte Ut. 15.400.000
TSX 300/33 mod. 620: c.s. ma con Winche-
ster 620 MByte Ut. 18.500.000
Multiseriale intell. Specialix 4 porte RS-232

Ut. 1.235.000
Multiseriale intell. Specialix 8 porte RS-232

Ut. 1.750.000

Multiseriale intell. Specialix 16 porte RS-232
Ut. 2.730.000

Multiseriale intell. Specialix 32 porte RS-232
Ut. 4.450.000

Gruppi di intervento intelligenti con driver

per Xenix
mod. SPS 560 1500 w) Ut. 2.580.000
mod. SPS 1000 11000 wl Ut. 3.370.000

La costruzione meccanica è molto buo-
na. e soprattutto riflette pienamente
quella che secondo noi è la filosofia di

una macchina del genere: quella cioè,

già spiegata nell'articolo introduttivo,

del «sistema dipartimentale». Questo
sistema, unico fra quelli provati questo
mese, non solo va come un mini, ma è
costruito come un mini. Peccato solo

che il pennellino anteriore sia un po'

troppo... «plasticoso», avremmo forse

preferito qualcosa di più robusto.

Notiamo che per precisa scelta della

Unibit questo TSX ed i modelli superiori

vengono forniti senza sistema operativo

in modo da non limitare in partenza le

possibilità di scelta dell'acquirente. È
chiaro però che praticamente l'unica

alternativa sensata per una macchina
del genere è Xenix, il quale tra l'altro

viene distribuito dalla stessa Unibit; i 4
MByte di RAM forniti di serie sono un

preciso segnale in questo senso. È con
un sistema operativo del genere che
ovviamente questa macchina riesce a

dare il meglio dì sé.

Notizia di cronaca, dal dopo SMAU la

Unibit disporrà di gruppi di intervento

intelligenti da abbinare a tutti i modelli

della serie TSX. in grado di colloquiare

attivamente col sistema via RS-232 non
solo sotto Xenix ma addirittura, median-

te appositi device driver, sotto MS-DOS.

Conclusioni

Tredici milioni per una macchina co-

me questa, con 140 MByte di disco e 4
MByte di RAM, non sono molti. Con un
ulteriore milione e otto (circa) si installa-

no otto porte seriali, con due e sette

invece se ne mettono sedici. Ci sembra
che complessivamente il rapporto prez-

zo/prestazioni sia assai conveniente,

uno dei migliori fra le macchine in prova

questo mese.
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U nidata è una ditta romana che svol-

ge attività di OEM nel settore dei
PC e delle workstation progettando e
costruendo in proprio parte delle appa-
recchiature che produce. Tutta la sua
produzione è caratterizzata da una parti-

colare enfasi posta sugli ambienti di tipo

distribuito, siano essi in LAN che in

multiutenza.

La sua serie di macchine avanzate si

chiama AX8000 ed è formata da vari

modelli basati su 80386 a diverse velo-

cità. Ad essa appartiene ovviamente la

macchina in prova, siglata X386/33 e
denominata significativamente «Unix
Engine». Si tratta, come il nome lascia

facilmente immaginare, di un computer
pensato e realizzato specificamente per
l'utilizzo in multiutenza sotto Unix o
Xenix. La piastra madre su cui si basa
viene prodotta dall'americana Micro-
nics. L'esemplare consegnatoci per la

prova dispone di 4 MByte di RAM a
bordo ed é corredato da un Winchester
SCSI dalla capacità di 300 MByte, da
due drive per flloppy per gli altrettanti

formati standard ad atta capacità <5,25"

per 1,2 MByte e 3,5" per 1,44 MByte) e
da un'interessante unità di backup a
nastro di produzione TEAC. Quest 'ulti-

ma utilizza come supporto una cassetta

digitale, meccanicamente simile alle

normali Compact Cassette audio, in gra-

do di memorizzare ben 150 MByte di

dati; il drive ha un'interfaccia SCSI e
viene così pilotato dal medesimo con-

troller che gestisce anche Thard disk.

La filosofia Unidata, che vede la tec-

nologia della rete come strumento stra-

tegico anche in ambienti non compieta-

mente decentrati, fa sì che la gestione

dei terminali in questa macchina non
venga realizzata con le consuete porte
seriali RS-232 dalla oramai limitata (!)

velocità di 9600 baud bensì venga im-

plementata mediante un sofisticato col-

legamento in protocollo TCP/IP sotto

Ethernet a 10 Mbit/s. A tal fine Unidata

propone come terminali dì questa mac-
china delle particolari workstation Ether-

net. da essa sfessa realizzate, basate

fondamentalmente su una scheda PC
con processore V20 ad 8 MHz e siste-

ma operativo in ROM.

Descrizione esterna

Questo Unix Engine, quasi ovviamen-
te viste le premesse, è assemblato in

un bel contenitore tower dalle dimen-

sioni piuttosto contenute, tali in partico-

lare da permetterne l'agevole colloca-

zione sotto una normale scrivania. Il

design del frontale, realizzato apposita-

mente su disegno originale, è semplice

e senz'altro gradevole.

Nella parte superiore della macchina
si trovano due pannelli, lievemente incli-

nati verso l’alto, riservati rispettivamen-

te ai (pochi) controlli ed alle memorie di

massa esterne. I controlli sono in realtà

pressoché inesistenti, essendo ridotti al

solo interruttore di alimentazione ed a

due led che segnalano rispettivamente

la presenza dell'alimentazione e l’attività

del Winchester interno. Mancano in par-

ticolare, per precisa scelta filosofica, il

controllo che permette di variare la velo-

cità del clock del processore ed il tasto

di reset. Lo spazio riservato alle unità di

memoria di massa accessibili dall'ester-

no consente di installare fino a tre drive

da mezza altezza; nella macchina in

prova, come accennato in precedenza,

tutti e tre gli alloggiamenti sono utilizzati

in quanto sono presenti un drive per

minifloppy 5,25" 1.2 MByte. uno per

microfloppy 3.5” 1,44 MByte ed uno
per la cartuccia digitale TEAC da 150
MByte.

Posteriormente troviamo una disposi-

zione tradizionale dei vari componenti,
con l'alimentatore in alto e gli slot per le

schede di espansione in basso. Riguar-

do all'alimentatore vanno segnalate l'as-

senza del cambiatensione e la presenza
della presa di rete asservita; in merito

alle connessioni di uscita invece va sot-

tolineata l'assenza di porte RS-232 per i

terminali, sostituite dall'unico connetto-

re coassiale della scheda Ethernet.

L'interno

L’apertura della macchina è molto
semplice e razionale, con una sola vite

(azionabile a mano libera) che sblocca

l'intera fiancata consentendo un agevo-
le accesso a tutto l'interno. La costru-

zione. come si può vedere dalla foto, è

di buon livello. Lo spazio interno è ben
sfruttato anche se la zona al di sopra

delle memorie di massa difficilmente,

potrà servire a qualcosa. Notiamo che
non è stata predisposta alcuna ventola

di aerazione interna in aggiunta a quella

incorporata nell’alimentatore, segno che
(almeno speriamo) la macchina, forse

grazie proprio agli ampi spazi liberi, non
soffre problemi di surriscaldamento del-

le piastre.

Per quanto riguarda le memorie di

massa segnaliamo che oltre alle unità

accessibili dall'esterno è possibile mon-
tare internamente un solo Winchester
full size, che nell'esemplare in prova è
un Priam da 300 MByte.
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Unidata X386D/33

Utilizzazione

Conformemente a quanto segnalato

dal nome questo Unix Engine ci è arri-

vato con Xenix 386 a bordo e senza

nemmeno una partizione DOS sul disco

rigido. Assieme al computer la Unidata

ci ha anche fatto avere due delle sue
belle workstation Ethernet affinché po-

tessimo provare anche il collegamento

in TCP/IP. La cosa, benché trascenda

un pochino dal tema principale di que-

sta prova, è tuttavia importante ed inte-

ressante e dunque ne riferiamo breve-

mente. Per chi non lo sapesse, il TCP/IP

è un particolare protocollo sviluppato

agli inizi degli anni '80 dal DARPA (De-

fense Advanced Research Project

Agency), l’ente militare americano re-

sponsabile della ricerca nel settore delle

comunicazioni. Esso è nato per far col-

loquiare macchine collegate in rete su

linee ad alta velocità e si è ben presto

affermato come uno standard di fatto.

Attualmente è molto diffuso soprattutto

nel mondo Unix perché sopra di lui si

appoggiano alcune funzioni di comuni-

cazione avanzata quali ad esempio la

condivisione di file remoti. Un terminale

sotto TCP/IP è in realtà anch'esso un

host, ossia dispone di intelligenza loca-

le; ecco perché in precedenza abbiamo

adoperato più correttamente il termine

workstation. Tutte le workstation sono
collegate alla medesima linea, fisica-

mente realizzata con un cavetto

Unidata s.r.l.

Via San Damaso. 20 - 00165 Roma
Prezzi (IVA esclusa):

Unix Engine X386D/33: 4 MByte RAM. mini-

floppy 5.25" 1.2 MByte. Winchester 300
MByte Ut. 15.700.000

coassiale, e si contraddistinguono per

un differente numero identificativo o

«indirizzo di rete» che è il mezzo con

cui l’host accede a ciascuna di esse.

L’intelligenza locale di queste worksta-

tion consente loro di implementare un

certo numero di funzioni avanzate quale

ad esempio la possibilità di aprire ses-

sioni multiple di comunicazione verso lo

stesso host. La comunicazione avviene

ad una velocità di 10 Mbit al secondo

ed è dunque praticamente immediata,

cosa che rende il lavoro da una stazione

remota praticamente indistinguibile da

quello effettuato in locale. Non possia-

mo ora entrare nei dettagli di questa

architettura tuttavia siamo convinti che

essa sia una soluzione innovativa ed
efficiente al problema della connessio-

ne multiterminale in quanto unisce il

meglio della rete a quello del sistema

centrale multiutente.

Per quanto riguarda l'operatività più

spicciola abbiamo apprezzato in genera-

le le ottime caratteristiche della macchi-

na che ne fanno uno strumento di lavo-

ro assai potente. La cassetta digitale di

nastro, pur non essendo diffusa come

la cartuccia DC600 e quindi non permet-

tendo un facile scambio di supporti ver-

so altri host. svolge tuttavia alla perfe-

zione la funzionè di backup locale grazie

alla sua elevata capacità.

Condividiamo infine pienamente qua-

si tutte le scelte filosofiche della Unida-

ta. ad esempio quella di tralasciare l'in-

terruttore del «turbo» che francamente

ci sembra oramai del tutto inutile spe-

cialmente in questa classe di macchine.

Ci sentiamo invece di criticare l'assenza

del tasto di reset; é vero che Xenix 386
è un sistema operativo robusto ed affi-

dabile che non va in crash facilmente,

ma pensiamo ugualmente che il reset

sia necessario: tutt’al piùnon lo si ado-

pera...

Conclusioni

A poco più di quindici milioni e mezzo
per la macchina base (ossia con 4 MBy-
te di RAM. un floppy da 5,25"/1 .2 MBy-
te ed il Winchester da 300 MByte. sen-

za microfloppy, nastro ed Ethernet) ci

sembra che questo Unix Engine non

costi molto, soprattutto in considerazio-

ne delle sue prestazioni. Si tratta in

definitiva di una macchina onesta e po-

tente. caratterizzata da una filosofia

piuttosto ben marcata che la rende un

prodotto sicuramente originale in un

mondo troppo spesso composto di

macchine amorfe fatte solo per velociz-

zare l'amato/odiato MS-DOS. mc
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Programmi

in lìnpaggio COBOL

IL PRODOTTO
GAP è un generatore automatico di

programmi sorgenti Cobol, che utiliz-

zando una interfaccia interattiva di de-

finizione grafica del problema, produce

un codice efficace e compatto che a dif-

ferenza dei molti similari presenti sul

mercato, è del tutto visibile al program-

matore ed in quanto sorgente, manu-
tenibile con le tecniche tradizionali di

programmazione

.

I COSTI
Alle soglie del 2000, a fronte di un co-

stante abbattimento dei costi dell’ hard-

ware, corrisponde una inversa tendenza

verso l'alto dei costi di sviluppo del

software professionale.

Ciò è dovuto al fatto che le tecniche

adottate sono ancora le stesse di quin-

dici o venti anni fa. GAP segna una

svolta decisiva a questa tendenza decu-

plicando la produttività del program-

matore, sgravandolo dei compiti più

tediosi e ripetitivi, a tutto vantaggio di

una maggiore professionalità.

LA
MANUTENIBILITÀ

Chi ha dovuto calarsi, suo malgrado,

nella lettura di un programma scritto

da terzi, per apportare anche la più pic-

cola correzione, sa bene quanto tempo
occorra per entrare anche superficial-

mente nello stile del programmatore

che lo ha prodotto. La adozione di GAP
riconduce lo stile di tutti i programmi

ad uno standard chiaro ed efficiente, fà-

cilmente manutenibile proprio perché

costante, e volendo, anche personaliz-

zabile in fase di installazione alle esi-

genze dell'utente. La visibilità del

sorgente prodotto può essere inoltre un

mezzo didattico in ambienti di forma-

zione, oltre che un elemento di con-

fronto per il programmatore senior.

LA PORTATILITÀ
Nonostante l’avvento di numerosi lin-

guaggi della quarta generazione, ad oggi

il solo linguaggio veramente disponibi-

le su TUTTE le macchine esistenti è il

COBOL. La protezione degli investi-

menti in software applicativo è un ob-

biettivo fondamentale per lo sviluppo

professionale. Ecco quindi che un equi-

librato compromesso fra la velocizza-

zione dei tempi di realizzazione di nuove

procedure e la salvaguardia del patrimo-

nio software acquisito, è rappresentato

dalTutilizzo di GAP come partner elet-

tronico nella funzione di programmato-

re. I programmi prodotti daGAP infatti

non necessitano di nuovi investimenti al

variare del sistema informativo.
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CRONOS PECD1A EST
Se sei stanco di dover ancora impiegare un
sacco di CRONOS per realizzare un nuovo
programma, ma vuoi che giri sul personal e sul

mainframe e che non segua l’indice di turnover

del tuo CED, allora GAP é il tuo compagno di

lavoro che non si ammala
,
non si licenzia, non

batte la fiacca e soprattutto non chiede aumenti

I MODULI DI GAP

DATA BASE
Consente la definizione e manutenzio-

ne interattiva delle strutture dei dati uti-

lizzate.

Fornisce, in formato sorgente, una col-

lezione di routines richiamabili succes-

sivamente nei moduli Data Entry e

Report Generator atte alla gestione in

completo tempo reale della base dei da-

ti. Utilizza ai fini di una completa por-

tatilità soltanto verbi standard ANSI
74. Mediante una visione logica deno-

minata MULTIKEY consente l'utiliz-

zo di un numero illimitato di percorsi

di accesso alle informazioni aggiorna-

ti on-line, superando addirittura i limiti

imposti dal sistema operativo e dallo

specifico compilatore.

SCREEN MANAGER DATA ENTRY
Si fa carico della traduzione in istru-

zioni sorgenti dipendenti dal sistema

operativo delle visioni grafiche dello

schermo. Essendo la gestione del vi-

deo una particolarità non definita dal-

lo standard ANSI 74 appare evidente

la necessità di non affidare ad istruzioni

non portatili la definizione logica del-

lo schermo. GAP archivia pertanto ad

alto livello tali informazioni acquisen-

dole in modo informale e veloce. At-

tingendo a tale codice intermedio è

possibile generare sia in fase di crea-

zione che di successiva migrazione, le

istruzioni di basso livello adatte allo

specifico sistema operativo.

La gestione del Data Entry per mezzo
dei programmi generati da GAP con-

sente la definizione di controlli ed au-

tomatismi i più svariati da parte

dell’utente. Non vi è alcun limite sul

numero di files di base od indici se-

condari ad essi collegati gestibili con-

temporaneamente. GAP propone una

ipotesi di maschera video desunta au-

tomaticamente delle caratteristiche dei

campi definiti nel modulo Data Base

completamente modificabile dall'uten-

te. È possibile ottenere un programma

che attua le funzioni di gestione di uno

specifico file, semplicemente dichia-

rando il suo nome.

REPORT GENERATOR
Definito il formato grafico del tabula-

to da ottenere, il sistema acquisisce in-

terattivamente tutte le informazioni

necessarie al calcolo delle singole va-

riabili ed alla emissione delle righe di

stampa con una semplice e stringata

sintassi RPG-LIKE. Attingendo ad una

SHELL (modificabile peraltro dall’u-

tente) cardine del ciclo logico del pro-

gramma ed alle informazioni specifiche

acquisite, GAP genera il sorgente Co-

boi in pochissimi minuti, pronto per la

compilazione e la esecuzione. Questo

è il punto di forza dell'intero package.
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Precomp: precompilatore Fortran

Il lavoro che in questo articolo

ci accingiamo a presentarvi è
un precompilatore Fortran

realizzato per estendere al

calcolo matriciale e tensoriale

le possibilità del linguaggio

più diffuso nelle facoltà fisico-

matematiche, il glorioso

Fortran 77

Chi vuole entrare in possesso di Pre-
comp può trovare il tutto su MC-Link o
acquistare il dischetto presso la redazio-

ne, al prezzo di L. 30.000. L'importo può
essere inviato tramite assegno o c/c po-
stale; si prega di specificare il tipo di

supporto 1

5
" 1/4 o 3" 1/2) desiderato.

La prima domanda che spontanea-

mente nasce è la seguente: perché
sviluppare un precompilatore con i pro-

blemi legati all'aggiunta di nuove funzio-

nalità a quelle già esistenti in ambiente
Fortran, quando durante il corso il do-

cente mette a disposizione comunque
una vasta libreria esterna che imple-

menta le stesse potenzialità e che ri-

chiede solo di essere linkata alle appli-

cazioni realizzate dagli studenti?

I motivi sono diversi. Infatti tale ap-

proccio può essere sviluppato con le

normali tecniche di programmazione,
offrendo difficoltà di livello medio bas-

so. Contrariamente l'utente vede dimi-

nuire di molto il proprio lavoro sia in

fase di progetto che di correzione, ope-

razione quest'ultima che risulta rapida

ed agevole in quanto il precompilatore

offre un'efficiente diagnosi degli even-

tuali errori interfacciandosi inoltre diret-

tamente con un editor interattivo. Si

possono in tal modo generare program-
mi sorgente di limitate dimensioni ma di

elevata complessità, con un conseguen-
te guadagno in leggibilità. Le funzioni

aggiuntive introdotte vengono tradotte

dal precompilatore in opportune chia-

mate a subroutine prelevate da una.

libreria. L'operazione di traduzione e l'u-

so della libreria di algoritmi risultano

totalmente trasparenti all'utente il quale

deve solo indicare il file sorgente, no-

me-file.PRE. ottenendo come risultato

un file. nome-file.FOR. contenente la

traduzione del file sorgente nella sintas-

si Fortran 77.

Vediamo in primo luogo quali sono le

potenzialità offerte e come queste pos-

sono essere utilizzate partendo dalla ....

Dichiarazione delle variabili

Le variabili riservate (matrici e tensori)

utilizzate nelle nuove istruzioni (indicate

in seguito come: «istruzioni riservate»)

vengono dichiarate per mezzo di enun-
ciati particolari che il precompilatore tra-

duce nelle normali istruzioni di dimen-

sionamento proprie del Fortran. Questi

sono MATRIX e TENSOR seguiti dalla

dichiarazione di tipo, dal nome della

variabile e dalla dimensione della stes-

sa. collocati in testa al modulo di pro-

gramma come dichiarazioni standard.

La serie di dichiarazioni riservate e stan-

dard deve essere isolata dal resto del

modulo di programma dal separatore

VAREND. La presenza di questo separa-

tore permette una ordinata e veloce

traduzione del testo sorgente ed un
altrettanto ordinato e rapido error-disco-

vering.

Enunciato: MATRIX
Usando l'enunciato MATRIX secondo

la seguente sintassi si può definire una
matrice da un minimo di 2 ad un massi-

mo di 7 indici (dimensioni).

MATRIX tipo nome-variabile (dimensione-

1 ,dimensione2 [,dimensione31...) [.nome-va-

riabile...!

tipo: definisce il tipo delle variabili (IN-

TEGER.REAL,...);

nome-variabile: il nome di ciascuna ba-

riabile non deve superare i 10 caratteri:

dimensioneX: indica l'ampiezza di cia-

scuna dimensione e non può superare il

valore 999999.
Enunciato: TENSOR

Permette di definire un tensore da un
minimo di 2 ad un massimo di 7 indici.

Si deve specificare dopo ogni dimensio-

ne il relativo indice di covarianza.

TENSOR tipo nome-variabile (dimensio-

nel ;indice1,dimensione2;indice2 [.dimensio-

ne3 ; indice3]. . .) (.nome-variabile. .
. 1

tipo: definisce il tipo delle variabili (IN-

TEGER.REAI );

nome-variabile: il nome di ciascuna va-

riabile non deve superare i 10 caratteri;

dimensioneX: indica l'ampiezza di cia-

scuna dimensione e non può superare il

valore 999999:
indiceX: definisce la covarianza dell'indi-

ce associato. Può assumere solo i valori

0 (indice covariante) o 1 (indice contro-

variante).

Vedi esempio in figura 1.
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MATRIX REAL*8 PIPPO (2,2)
MATRIX COMPLEX PLUTO (3,4) , PAPERINO (4,5,7)
TENSOR INTEGER MINNI (211,3(0)
VAREND
A-DET (PIPPO)
PRINT»,

A

Figura 1 - Dichiarazione di una matrice REAL. due motrici COMPLEX, un tensore
INTEGER.

Istruzioni implementate

Il precompilatore permette l’uso delle

seguenti istruzioni per il calcolo matri-

ciale e tensoriale:

CONJ
Calcola la coniugata di una matrice

complessa e pone il risultato in una
matrice dello stesso tipo.

matrice2 = CONJ (matricel)

CONT
Contrae due indici di un tensore argo-

mento di rango X e pone il risultato in

un altro tensore di rango X-2.

tensore2 = CONT (tensorel . indi-

ce 1 ,indice2)

DET
Calcola il determinate di una matrice

o tensore quadrati e pone il risultato in

una variabile scalare Fortran.

varfortran = DET (matrice)

oppure
varfortran = DET (tensore)

EQU
Uguaglia una matrice o tensore ad

un'altra effettuando automaticamente
un eventuale cambiamento di tipo.

variabilel = EQU (variabile2)

Vedi esempio in figura 2.

HERM
Calcola la hermitiana coniugata di una

matrice complessa e pone il risultato in

una matrice dello stesso tipo,

matricel = HERM (matrice2)

INV
Calcola l'inversa di una matrice qua-

drata e pone il risultato in una matrice

quadrata dello stesso tipo,

matricel = INV (matrice2)

Precomp
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KPRD
Calcola il prodotto di kroenecker di

due matrici e pone il risultato in una
matrice di uscita,

matricel = KPRD (matrice2.matrice3)

KSUM
Calcola la somma di kroenecker di

due matrici e pone il risultato in una
matrice di uscita,

matricel = KSUM (matrice2,matrice3)

PEST
Calcola il prodotto esterno di due

tensori e pone il risultato in un tensore

di uscita.

tensorel = PEST (tensore2,tensore3)

Vedi esempio in figura 3
PROD

Calcola il prodotto di un minimo di 2

fino ad un massimo di 10 matrici e pone
il risultato in una matrice di uscita.

matrice = PROD (matricel,matrice2 [,ma-

trice3,...|)

SCAL
Calcola il prodotto per uno scalare di

una matrice o tensore e pone il risultato

in una matrice o tensore dello stesso

tipo.

variabilel = SCAL (varfortran, variabile2)

oppure
variabilel = SCAL (costante,variabile2)

SUM
Calcola la somma di un minimo di z

fino ad un massimo di 10 matrici o
tensori e pone il risultato in una matrice

o tensore di uscita.

matrice = SUM (matrice2,matrice3 [,ma-

trice4,...|)

oppure
tensore = SUM (tensore2,tensore3 l.ten-

sore4,...l)

TRAC
Calcola la traccia di una matrice o

tensore quadrati e pone in risultato in

una variabile Fortran,

varfortran = TRAC (variabile)

TRAS
Calcola la trasposta di una matrice

bidimensionale e pone il risultato in una

matrice bidimensionale di uscita,

matricel = TRAS (matrice2)

Le funzioni di calcolo aggiunte, come
si è visto, possono operare o solo su

matrici o solo su tensori oppure su

entrambi.

VAREND
PLUTO-ESU ( P IPPO

)

t IL CONTENUTO DELLA VARIABILE PIPPO E 1 STATO ASSEGNATO (

r ALLA VARIABILE PLUTO. PIPPO RESTA INVARIATA ì

TENSOR REAL t

VAREND
C=PEST(A,B)
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Tale suddivisione è riportata nel se-

guente schema:

Tensori Matrici Tensori & Matrici

Cont Inv Det
Pesi Tfe«; Trac

Herm Equ
Conj Sum
Proti

Kprd

Seal

È di estremo interesse guardare ora

cosa si nasconde dietro le potenzialità

mostrate esaminando il precompilatore

almeno secondo un primo livello di

astrazione per tentare di carpirne i se-

greti.

Struttura del precompilatore.

Il precompilatore opera sul file sor-

gente separatamente su ogni modulo di

programma con una analisi che si svi-

luppa in tre fasi. Nella prima vengono

Figura 4 - Esempio di precompilazione

1 MATRIX SEAL PIPPO (2,21
2 TENSOR COMPUEX PLUTO (SI 1, 41 01

7 FRINT*, PIPPO ( t , Il

cercate ed analizzate le dichiarazioni ri-

servate onde poter costruire una tabella

dati (detta delle VARIABILI ATTIVE) con-

tenente la descrizione completa delle

variabili riservate, eseguendo inoltre al-

cuni controlli sintattici. Alla tabella delle

VARIABILI ATTIVE si fa riferimento nel-

le successive fasi di controllo sintattico

e di traduzione. La prima fase termina

quando il precompilatore incontra il se-

paratore VAREND o la istruzione END.
Eventuali enunciati di dichiarazione che
seguono il separatore VAREND vengo-
no ignorati provocando in seguito un

errore.

Fa parte ancora della prima fase, se
non si sono verificati errori, la traduzio-

ne degli enunciati di dichiarazione (MA-
TRIX e TENSOR) con opportuni vettori

rappresentativi delle variabili riservate

(matrici e tensori). Infatti le variabili defi-

nite nelle dichiarazioni riservate vengo-
no considerate, nel testo tradotto, co-

me dei semplici vettori monodimensio-
nali. Tali vettori sono concettualmente
ottenuti ponendo le righe dì ogni matri-

ce Cuna dietro l'altra. Ciò comporta lo

svantaggio di dover fare riferimento al

singolo elemento per mezzo di una
«funzione di conversione degli indici»

che permetta la conversione della serie

di indici di una matrice, al singolo indice

del vettore rappresentativo. Per contro

l’uso di una rappresentazione a vettori

svincola gli algoritmi di calcolo dalla

particolarizzazione degli stessi alla varia-

bile in uso, a seconda del numero di

dimensioni, rendendoli del tutto gene-
rali.

Inoltre questa rappresenta'zione vet-

toriale rende alcuni algoritmi quali la

somma, il prodotto per uno scalare o
l'uguaglianza, estremamente semplici e
veloci non essendo necessario nidifica-

re un numero di cicli pari al numero di

dimensioni delle variabili in uso. Per

altro algoritmi quali il determinante o la

inversione non risentono eccessiva-

mente della necessità di conversione

degli indici da matriciali a vettoriali.

Terminata la prima fase si passa alla

ricerca delle linee del testo sorgente

che contengono variabili riservate per

costruire una apposita tabella detta del-

le LINEE ATTIVE.
Nella terza ed ultima fase viene ri-

scritto il file sorgente con le linee attive

opportunamente tradotte, ultimando i

controlli sintattici e concettuali. Termi-

nata l'analisi e la traduzione sul modulo
corrente si provvede alla chiusura dello

stesso e alla ricerca di un eventuale

successivo modulo. Se lo si trova si

riprende, dalla prima fase, l'analisi sul

modulo successivo; altrimenti si passa
in modo automatico al lancio del compi-

latore FORTRAN e al LINK con la libreria

di calcolo.

Le tabelle dati

Per ogni modulo del programma sor-

gente vengono generate, come già sot-

tolineato, due strutture dati fondamen-
tali:

V la tabella delle variabili attive;

2) la tabella delle linee attive.

Queste due tabelle costituiscono di

fatto il cuore del precompilatore poiché

è da esse che vengono estratte le infor-

mazioni principali per il controllo sintatti-

co e la successiva traduzione del testo

sorgente.

I) Tabella delle variabili attive.

Stampa nella prima colonna il NOME
della variabile.

Stampa nella seconda colonna una M
se la variabile è una MATRICE oppure

una T se la variabile è un TENSORE.
Stampa nella terza colonna un codice

di tipo secondo la convenzione sotto

riportata:

Codice Tipo variabile

i lnteger'2

2 Reai *4

3 Complex*8
4 Doublé Precision (Real*8)

5 Doublé Complex
(Complex*16)

6 Quad Precision (Reai* 161

Stampa nelle 7 colonne seguenti i

valori delle singole dimensioni in ordine

di riga, colonna, etc.

Stampa nelle 7 colonne seguenti il

tipo di indice nello stesso ordine indi-

cando con 1 gli indici controvarianti e
con 0 i covarianti. Se la variabile è una
matrice tali colonne contengono per de-

fault uno 0.

2) Tabella delle Linee Attive.
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Stampa nell'ordine:

Numero di linea:

Numero di variabili sulla linea (MAX 10);

Posizione di inizio della variabile j-

esima;

Posizione della istruzione (0 se as-

sente):

Indice della variabile |-esima con riferi-

mento alla tabella delle variabili:

Indice della istruzione (0 se assente; 1

per l'istruzione DET come è intuibile

dall'esempio di fig. 4).

In figura 4 riportiamo un esempio di

precompilazione.

Tecniche di ricerca

Nella ricerca delle parole riservate al-

l'interno del testo sorgente si sono pre-

sentati due problemi fondamentali se-

gnalati ed abbondantemente commen-
tati nel manuale di riferimento. Il primo
consiste nel fatto che la configurazione

di caratteri cercata, che nel seguito

chiameremo parola chiave, può presen-

tarsi aH'interno della riga in esame in

forma sparsa, ovvero può contenere
spazi o caratteri non stampabili che tut-

tavia non ne invalidano il significato. Il

secondo, problema consiste nell'affoga-

mento. È questo il caso in cui la parola

chiave è presente nella riga, ma come
parte di un'altra parola; in tal caso essa
deve essere ignorata.

Le normali istruzioni per la ricerca di

stringhe in Fortran non permettono di

risolvere questi problemi ed è stato

pertanto necessario, per i realizzatori

del progetto, mettere a punto una serie

di routine di ricerca ad hoc.

Nella prima fase di analisi gli enunciati

MATRIX e TENSOR, nonché le dichiara-

zioni di tipo, vengono ricercate con le

routine di cui sopra mentre la lettura dei

nomi delle variabili, delle dimensioni e
degli indici avviene invece in maniera
posizionale analizzando la riga carattere

per carattere. Nella successiva fase di

analisi delle linee attive la ricerca delle

variabili avviene usando.ancora le tecni-

che sopra esposte potendo ora far riferi-

mento ai nomi contenuti nella tabella

delle Variabili Attive.

Conclusione

Per finire, come di consueto, ci aspet-

tano i commenti e le impressioni senza
dubbio favorevoli. Infatti il Precomp è
un lavoro non solo splendidamente pro-

gettato, ma anche ottimamente suppor-

tato da una manualistica completa an-

che se un po' ridondante. Essa si svilup-

pa in oltre cento pagine dividendosi in

una introduzione, quattro capitoli e tre

appendici su cui è interessante soffer-

marsi un attimo. Nel primo capitolo è

sviluppata l'analisi dei requisiti e delle

specifiche funzionali (cosa è implemen-
tato sotto il nome Precomp) in cui sono
trattate: l'analisi del contesto (perché il

sistema va realizzato), le potenzialità

messe a disposizione, le procedure di

installazione, la gestione degli errori ed
anche, ed è questa la cosa interessan-

te. un elenco completo e variegato delle

limitazioni da cui è affetto il precompila-

tore, per rendere possibile le migliorie e
lo sviluppo di nuove potenzialità da par-

te di altri gruppi di lavoro. Negli altri

capitoli invece viene via via spiegata

tutta la struttura fondamentale del pre-

compilatore in maniera chiara e precisa

senza pedanterie, ma toccando tutti i

punti focali con rapidità e precisione.

Sono poi svolti esempi chiarificatori

ovunque e nelle appendici sono riportati

i listati ottimamente commentati sotto

disegni a diverso livello di dettaglio che
rispecchiano le grandi doti dei realizza-

tori ed anche la maturanda professiona-

lità di studenti vicini alla laurea.

Un problema esiste e forse ne limite-

rà la diffusione: si tratta infatti dì un

MCmicro CAMPUS
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lavoro sviluppato su un sistema non
molto diffuso per le sue grandi dimen-
sioni (il VAX 8600 con sistema operati-

vo VMS V 4.5) utilizzando come lin-

guaggio il VAX Fortran Version 4 molto
simile al Fortran 77. Il file sorgente e la

manualistica sono però su file in forma-

to MS-DOS che ne facilita l'eventuale

trasporto in tale ambiente (è questa

una proposta indirizzata ai lettori più

esperti: generare una versione del Pre-

comp che giri sotto MS-DOS richieden-

do, agli autori dell'articolo, la fotocopia-

tura delle appendici del manuale, non
presenti in formato ASCII, ed indicando

generalità e recapito telefonico. È ovvio

che chiunque può entrare in possesso
del disco con i sorgenti e il manuale
ridotto utilizzando MC-Link o i soliti ca-

nali postali).

Un neo comunque è stato riscontra-

to. In pratica il programma si presenta

in maniera poco amichevole senza fine-

stre che si aprono e si chiudono, senza
colloquio on-line con il precompilatore.

Infatti le opzioni vengono switchate al-

l'atto della chiamata in esecuzione del

precompilatore stesso, fornendo tali in-

formazioni sulla «command line» far-

cendola di / e geroglifici come ai tempi

dei primi compilatori Cobol, Fortran e
C.

Il nostro vero primo appuntamento è
giunto cosi al termine. Nel rimandarvi

al prossimo numero vogliamo comun-
que ricordare che chiunque sia interes-

sato a ulteriori informazioni può far rife-

rimento al numero di luglio-agosto (N°

87) di MC in cui è stato pubblicato

l'articolo di presentazione dell'iniziativa.

Norme per la partecipazione
— Possono partecipare tutti i lavori/studi scientifico-economici
non tesi di laurea (a sfondo informatico) realizzati in ambiente
universitario ed ultimati a partire dal settembre 1985.
— Ognuno di essi dovrà essere accompagnato dalle generalità del-

l'autore. recapito telefonico, università di appartenenza, matricola,
corso in cui il lavoro è stato sviluppato e norme del docente di corso.— La documentazione relativa dovrà essere inviata su supporto
sia cartaceo sia magnetico, accompagnata da un commento scritto

dall'autore come presentazione dell'opera, costituito da circa cin-

quemila caratteri. Nel commento dovrà essere sintetizzato l'argo-

mento trattato, indicati i sistemi hardware e i pacchetti software
utilizzati, le eventuali difficoltà incontrate, il modo in cui sono state
superate, il tempo di sviluppo, la bibliografia (se non presente nella

documentazione allegata al lavoro) ed ogni altra eventuale notizia o
commento degni di nota.

— Essendo la partecipazione limitata ai lavori non tesi di laurea
realizzati in ambiente universitario, é gradita una breve dichiara-

zione del docente con il quale la tesina è stata sviluppata.— Fra tutti i lavori pervenuti via via. ne saranno scelti dieci da una
prima commissione interna alla redazione di MCmicrocomputer.
Questi saranno argomento di altrettanti articoli che ne descrive-
ranno caraneristiche e potenzialità. I lavori non saranno pubblicati
in quanto tali sulla rivista, ma i lettori interessati potranno entrarne
in possesso con le modalità che saranno rese note.— Ai dieci autori o gruppi di lavoro sarà corrisposto un compenso
di 300.000 lire, perché comunque appartenenti alia fascia dei lavori

più qualificati.

— Fra questi dieci lavori una commissione di esperti ne sceglierà

uno che sarà ricompensato con ulteriori 700.000 lire.— È d'obbligo l'invio dei sorgenti e della documentazione tecnica
e di utilizzazione, sia su supporto magnetico che cartaceo.— Non è prevista la restituzione del materiale inviato.

— Con l'invio del lavoro, l'autore ne autorizza la pubblicazione e la

diffusione gratuita come materiale didattico.
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Nuovo Modulo di Elaborazione PS/2 486/25 IBM. s

Oggi

per avere le massime prestazioni

non è più necessario

Da oggi le prestazioni applicative del

vostro PS/2* IBM Modello 70-421 possono

essere aumentate fino a tre volte installando

il Modulo di Elaborazione 486/25 che uti-

lizza la più avanzata tecnologia disponibile:

il processore i486**. Il nuovo PS/2 70, così

ottenuto, vi offre prestazioni molto superio-

ri rispetto a quelle dei personal computer

con processore 386** a 33 MHz.

Questa novità tecnologica esalta le po-

tenzialità dell'Architettura Micro C.hannel*

cambiare personal.

mantenendo la massima compatibilità con

la tecnologia 386.

Il PS/2 70-A21 con il Modulo 486/25

diventa così il personal più indicato per ap-

plicazioni nel campo delEanalisi finanzia-

ria, dell’elaborazione delle immagini, del-

l’editoria individuale, del CAD/CAM e del-

l'intelligenza artificiale. Ancora una volta

IBM vi offre non solo il massimo livello tec-

nologico, ma anche la salvaguardia e la pro-

tezione nel tempo dei vostri investimenti.

IBM

486/25
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Altre 4 (o 15) utili utility

Dopo il numero scorso in cui

abbiamo fatto uno «speciale

Italia», e che spererei di poter
fare un'altra volta in tempi
brevi grazie alla vostra

collaborazione, torniamo

questo mese dall'altra parte

dell'oceano con la descrizione

di 4 programmi (o di 15, dato

che uno dei pacchetti altro

non è che una raccolta di 12

programmino che
appartengono a quel genere
di programmi dette «utility».

Questi programmi, in genere
molto corti e semplici, sono
quasi sempre fatti per
colmare lacune delI'SO o
necessità dei nostri computer,

e grazie a loro l’utilizzo dei

nostri amati compatibili

diventa molto più facile.

Nel mondo dei sistemi

MsDos il numero di questi

programminì è elevatissimo,

forse perché questo SO non è
particolarmente «dotato», ma
per fortuna tutte queste utility

disponibili sono tali da
colmare qualunque lacuna

possibile o immaginabile. Per
questa volta parleremo di

alcuni programmi che non
hanno tra di loro un
denominatore comune, ma
che in ogni caso possono
contribuire a risolvere

moltissimi problemi

a cura di Massimo Gentilini

IMC-Link:MC0887 - Fido Net: 2:332/91

STACKEY versione 2.0

Questo programma, scritto alcuni an-

ni (nel 1986) fa da Richard M. Wilson e

Barry Simon serve ad una funzione mol-

to semplice, infatti il suo scopo è quello

di immettere dei caratteri nel buffer di

tastiera del computer, in modo che que-

sti possano poi essere letti dal program-
ma fatto partire in seguito.

Questo programma, pur nella sua
semplicità, è evidentemente molto utile

dato che è stato per lungo tempo nei

primi posti nella classifica dei program-
mi più downloadati in vari BBS d'Ame-
rica.

Il programma è composto da due file

principali, STACKEY e FILEKEY, mentre
la documentazione è come al solito,

contenuta in un lungo file da stampare.

Sono circa 50 pagine abbastanza com-
plesse. necessarie per spiegare le gran-

di possibilità di questo programma, ma
per fortuna le nozioni base sono molto
facili da apprendere, grazie al fatto che
sono forniti vari file di esempio insieme
ai programmi. Una lettura approfondita

sarà poi necessaria per poter utilizzare

le capacità più avanzate.

Una volta caricato STACKEY installa,

residente in memoria, un piccolo pro-

gramma (circa 720 byte) che modifica la

dimensione del buffer del Dos portan-

dolo a 128 caratteri (misura modificabile

a piacere). Battendo STACKEY ? viene

mostrato un file di Help, file che può
facilmente essere modificato o tradotto

essendo un semplice file di testo.

Le funzionalità di STACKEY sono mol-

te e molto complesse. La principale,

quella di mettere dei caratteri nel buffer

è governata semplicemente scrivendo

dopo STACKEY, sulla riga di comando, i

tasti da mettere nel buffer. Possono
essere specificati tutti i tasti di una
normale tastiera. Parti letterali possono
essere racchiuse tra virgolette, mentre,

ad esempio, F2 simula la pressione del

tasto F2, CA quella del Control-A, e così

via per tutte le strane combinazioni che
il Dos può prevedere. Possono essere
specificati anche i tasti del tastierino

numerico e può essere modificato lo

status del Caps Lock, del Num Lock e
dello Serali Lock.

Ad esempio scrivere:

STACKEY "start" +N CR F2 ES "q" @E PS

Elenco di tutti i comandi di cui il 4Dos fornisce l'help. Quelli contrassegnati da un * sono comandi propri del

4Dos o che il 4Dos ha nettamente modificati rispetto al Dos standard.
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equivale a digitare «start», mettere il

Num Lock ad ON. battere un return,

simulare la pressione del tasto F2 e
dell'Escape. poi una «q» e la combina-
zione di tasti ALT-E. per finire con un
PrintScreen.

Tutti i tasti possono essere specificati

tramite un'abbreviazione di due lettere,

se questa non é disponibile, come nel

caso dei tasti F11 ed F12 delle nuove
tastiere estese può essere specificato

che tasto simulare indicando lo Scanco-
de di tastiera, sia in esadecimale che in

decimale. Si può anche indicare al pro-

gramma di ripetere fino a 256 volte il

tasto successivo oppure di attendere un

certo tempo prima di mandare un carat-

tere.

Sono anche specificate alcune varia-

bili predefinite che possono essere im-

messe all'interno di una macro come se

fossero battute da tastiera, come ad
esempio l'ora e la data.

Per evitare il problema di alcuni pro-

grammi che ripuliscono il buffer di ta-

stiera prima di iniziare si può indicare a

STACKEY di mandare dei caratteri solo

quando vengono richiesti dall'applicazio-

ne, oppure mandando 18 caratteri al

secondo od ancora riempiendo il buffer

quando questo è vuoto o appena c’è

spazio libero per un altro carattere.

Come «bonus» Stackey può effettua-

re anche alcune semplici funzioni acces-
sorie che possono in certi casi rivelarsi

molto utili, come ad esempio il Boot del

sistema o aspettare la pressione di un
tasto, attendere un certo periodo di

tempo o far emettere un tono di una

certa frequenza e durata all'altoparlante.

Oltre a queste (ed altre ancora) capacità

STACKEY è anche in grado di cambiare

i modi di utilizzo delle schede CGA ed
EGA. cambiando le risoluzioni come gli

viene indicato.

Assieme a STACKEY, come descritto

poc'anzi, viene fornito anche FILEKEY.

che fa esattamente quello che fa STAC-
KEY, semplicemente, invece di prende-

re i comandi dalla linea del Dos li legge

da un file, rendendo possibile creare

applicazioni e macro anche molto com-
plesse.

Questo programma, al di là della sua
apparente semplicità, può contribuire ad
alleviare di molto le fatiche di un norma-
le utente MsDos, rendendo possibile la

creazione di macro per automatizzare

vari programmi. Si aggiunga a questo
che è completamente Public Domain e

si vedranno chiaramente i motivi del

suo successo.

Baker's Dozen

La Baker's Dozen (se la memoria non
mi inganna era questo il titolo originale

del film «Quella sporca dozzina», da qui

11 nome del pacchetto) è una raccolta di

12 utility semplici che permettono di

effettuare una serie di operazioni che
altrimenti il Dos non consentirebbe.

Descriverò molto brevemente ognu-

na delle 12 utility, dato che questo
pacchetto meriterebbe, forse da solo,

un intero articolo.

BTTNCALC.EXE: è un semplice spre-

adsheet molto piccolo, essendo limitato

ad una sola schermata (6 celle per 20).

Nonostante questo dispone di tutte le

funzioni che uno spreadsheet deve ave-

re e di un completissimo sistema di

Help.

CALENDAR.COM calendario pro-

grammabile. Le date e gli appuntamenti
devono essere inseriti in un file di testo

facilmente modificabile. Può essere re-

so residente,

DISKUTIL.EXE: completo editor per i

dischi. Tramite questo programma si

può accedere, a livello fisico, a tutti i

dati contenuti nei vostri file, cambiando
tutte le info su di essi ed altro. È l'utility

più bella del pacchetto.

FILECOMP.EXE: compara due file,

mostrando le differenze ed una serie di

informazioni su di esse (numeri di linea,

mappa delle differenze). Può comparare
file grandi solo come la memoria dispo-

nibile.

GKEY.EXE: fornisce lo scancode dei

tasti premuti, utilissimo per sapere cosa
fornire a Stackey...

LOCATE.EXE: permette di localizzare

dei file su disco e delle stringhe al loro

interno. Anche se sufficientemente po-

tente è però inferiore al Fast Find recen-

sito in aprile.

P90.EXE: stampa un file ruotato di 90
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Cosa può lare il programma DISKUTIL contenuto nella Baker's Dozen

gradi su stampanti compatibili Epson,

ovviamente in grafica.

PCSORT: sorta un file utilizzando fino

a 4 campi, indicati dal numero della

colonna, ognuno dei quali può essere

sortato, indipendentemente, in senso
ascendente o discendente e consideran-

do o no la capitalizzazione delle lettere.

PRNFILE.EXE: ridireziona installando-

si in memoria tutto quello che viene

mandato alla stampante e lo memorizza
in un file.

RDIR.EXE: cancella directory anche
se queste contengono dei file eliminan-

do anche eventuali directory incluse.

SETSCRN.EXE: permette di cambiare

il colore del bordo dello schermo.
SNAPSHOT.COM: si installa in me-

moria e permette di catturare schermi,

alla pressione del tasto Control-Alt-P,

salvandoli in dei file. Funziona solo se il

video è in modo testo.

SWC0M12.COM e SWLPT12.COM:
Permettono di invertire la Comi con la

Com2 e la porta stampante 1 con la 2.

Il programma è Shareware, per un
costo, tipicamente americano, di 59.95
dollari. Non esiste manuale dato che
probabilmente la ButtonWare pensa
che per usare queste utility basti prova-

re. In effetti è vero, gli unici programmi
abbastanza complessi hanno al loro in-

terno un Help che rende praticamente

inutile il manuale.
Sicuramente prima o poi almeno una

delle utility contenute in questo pac-

chetto vi servirà, è per questo altamen-

te consigliato. Sono quelle piccole cose
che normalmente non servono, ma se
in una sola occasione si presenta la

necessità si benedirà il fatto di aver

disponibile e pronta la soluzione.

A mio avviso tutte le utility sono
molto ben fatte, le più carine sono
certamente DiskUtil e PcSort. Soprat-

tutto quest'ultima può venire utile in

tantissime occasioni.

4DOS versione 2.2

Questo programma, che chiamare
utility è probabilmente riduttivo, è in

pratica un sostituto del Command.Com

dell'MsDos. Una volta caricato in me-
moria il programma (che può essere
caricato dopo l'esecuzione del Com-
mand in modo da lavorare come uno
shell oppure, cosa migliore dato che
cosi si utilizza meno memoria, proprio al

posto del Command, che non viene

neppure caricato) si ha a disposizione

un environment di lavoro nettamente
migliore di quello che ci fornisce il Dos.

L'apparenza è abbastanza simile, ed
infatti si può continuare ad usare il Dos
esattamente come si faceva in prece-

denza, ma vengono forniti vari comandi
aggiuntivi, e soprattutto vari nuovi co-

mandi per i file Batch che permettono
di scrivere file .BAT nettamente più

potenti ed efficienti di quello che con-
sentiva il Dos.
Vediamo allora in sintesi quali sono i

vantaggi che il 4Dos dà all'utilizzatore.

Il 4Dos usa pochissima Ram (circa 5

«byte), dato che la parte che contiene i

comandi viene collocata su di un file

temporaneo o in memoria EMS se que-
sta è disponibile, da cui viene caricata

quando necessario. Ovviamente se si

usa il disco ci può essere un rallenta-

mento delle operazioni, direttamente

proporzionale alla lentezza del disco.

Per ovviare a questo il 4Dos può anche
essere caricato per intero in memoria,
l'uso è cosi più veloce, ma ovviamente
l'utilizzo di Ram è maggiore (anche se
restiamo sempre sotto i 50 Kbyte).

Esiste un Help online per tutti i co-

mandi del 4Dos e per la maggior parte

di quelli esterni del Dos, che continuano

a funzionare perfettamente.

C'è la possibilità di editare la linea di

comando del Dos. che passa dai 127
caratteri standard a 255, con la possibili-

tà di fare l'insert ed il delete sulla linea,

con la capacità di richiamare gli ultimi

comandi dati, che sono salvati in uno
spazio di dimensione definibile dall'u-

tente.

Sulla linea di comandi possono esse-

re dati più comandi e l’intera linea viene

salvata nella variabile di environment
CMDLINE, da cui può essere letta nei

più comuni linguaggi di programma-
zione.

Il sistema di Wildcard è molto più

flessibile di quello fornito dal Dos, ad

esempio possono essere selezionati

tutti i file il cui nome contiene un 2

dando «*2*.*» come parametro (cosa

che il Dos non permette). Le Wildcard

possono essere inoltre espanse diretta-

mente sulla linea di comando.

È possibile assegnare ad ogni file una
descrizione di 40 caratteri, che viene

visualizzata con la directory. Il comando
«dir» è molto migliorato con varie ag-

giunte e possibilità di personalizzazione.

Possono essere definite inoltre delle

«ALIASES», cioè dei metacomandi. che
una volta dati passano al Dos. come
linea di comandi, una stringa predefini-

ta. Si può dire al programma che oltre ai

suffissi standard «Exe», «Com» e

«Bat» per indicare un programma ese-

guibile ne esistono altri e specificare

che operazione fare per ogni suffisso, in

modo da caricare il programma apposito

battendo il nome del file contenente i

dati.

Sono definiti due nuovi operatori

«and» (&&) e «or» (") che permettono di

effettuare delle operazioni in dipenden-

za da altri comandi, dando una maggio-
re flessibilità al comando «IF».

Sono stati molto migliorati, rispetto al

Dos. i comandi di ridirezione. Con il

4Dos è ora possibile ridirezionare anche
gli errori e c'è la possibilità di specifica-

re se cancellare un file su cui si ridire-

ziona oppure no. Inoltre sono fomiti i

comandi «TEE» ed «Y» presi da Unix.

Dal punto dì vista Hardware il 4Dos
supporta tutti i Dos dal 2.xx al nuovo
4.01 e funziona nella «compatibility

box» di OS/2, può usare le modalità

testo estese della VGA e della EGA e
funziona con le reti locali compatibili

MsDos come il Novell NetWare.

Queste migliorie da sole giustificano

Esempio di Output del programma DEVICE.EXE
contenuto nel pacchetto TSR.

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989 129



PD SOFTWARE

l'utilizzo del 4Dos al posto del classico

Command.Com, ma il programma non
si ferma qui, fornendo molti nuovi co-

mandi, tra cui vale la pena di menzionar-

ne alcuni:

ESET per modificare interattivamente

tutte le variabili di environment.

EXCEPT
:
permette di esegufre un co-

mando su tutti i file eccetto quelli speci-

ficati.

GLOBAL: per eseguire un comando
su tutti i file in una directory ed anche in

tutti quelli delle eventuali directory fi-

glie.

SELECT: permette di eseguire un co-

mando su alcuni file usando le frecce

per selezionare quelli su cui operare.

Vari altri comandi migliorano l'uso dei

batch file. Tutti i comandi del Dos sono
supportati, più, tra gli altri:

CANCEL: per terminare un file

GOSUB/RETURN: per chiamare delle

subroutine all'interno di un batch file.

INPUT/INKEY: può far introdurre delle

variabili dall'utente all'interno di un
batch file.

KEYSTACK: manda nel buffer di ta-

stiera uno o più tasti (come Stackey, ma
con meno possibilità).

SETLOCAL/ENDLOCAL: definiscono

un environment locale da usare solo per

quella porzione di batch file, salvando

tutti i parametri del Dos (variabili, disco,

directory e cosi via) per recuperarli alla

fine.

Il programma si presenta con un ma-
nuale molto ben fatto di 120 pagine, in

cui sono descritti tutti i comandi del

4Dos nel dettaglio. Oltre al manuale è
fornito una completa descrizione di tut-

te le modifiche che il programma ha

Updates

Come detto nel primo articolo della sene i programmi Public Domain e Shareware
sono aggiornati molto spesso dai loro autori, diamo qui alcuni aggiornamenti relativi ai

programmi di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate.

PkZip 1.01

Dopo una lunga attesa è finalmente stata resa disponibile la versione definitiva del

PkZip 1.01. Da segnalare è il nuovo metodo di compattazione della versione 1.01. il

cosiddetto «Imploding». É dal 5% al 15% più efficace del precedente ed il file

risultante è spesso più piccolo (anche se parliamo di differenze quasi irrisorie) dello

stesso compattato usando LhArc. Ho iniziato la conversione del mio BBS e devo dire

che in media compatta un 10% in più del precedente.

Oltre al nuovo metodo di compattazione ci sono altri miglioramenti, principal-

mente per quel che riguarda la configurabilità.

PAK 2.10

Anche PAK è stato aggiornato, aggiungendo anche in questo caso un nuovo
metodo di compattazione e rendendolo più veloce. I risultati rimangono inferiori a quelli

che si ottengono con il PkZip 1.01, valgono ancora ora le considerazioni che sono state

fatte in occasione della prova: oramai il paragone con il PkZip è perso, vale la pena
usarlo sono in particolari occasioni e soprattutto è molto utile la possibilità di poter

acquistare delle librerie di routine di compattazione/scompattazione file collegabili ai

più comuni linguaggi

Fractlnt 9.3

Nuova versione di Fractlnt, sono state aggiunte alcune schede video ed è stata

aggiunta la possibilità di stampare il frattale risultante su stampanti HP Laserjet o
Epson compatibili.

List 6.4

Nulla da segnalare se non la correzione di alcuni bachi e l'implementazione di

alcune possibilità secondarie.

QEDIT 2.08

Anche qui corretti alcuni bachi ed aggiunte alcune macro e possibilità in più.

GT POWERCOMM 15.00

Non so dirvi cosa ci sia di nuovo, segnalo solo che ho visto la nuova versione in

alcune BBS americane, ma a causa della sua dimensione non ho potuto effettuare il

download.

avuto dalla sua nascita. Sono forniti 3
programmi diversi, il primo, 4Dos.Com
si incarica di caricare il più appropriato

degli altri due swappando su disco per

risparmiare memoria. 4Dos88.Exe è il

programma standard mentre 4Do-
s286.Exe è una versione fatta apposta
per i processori 286 e 386, più piccola e
più veloce. Oltre a questi sono fornite

alcune utility di supporto, tra cui un'edi-

zione ridotta del programma TSR 2.8

che verrà descritto tra poco.

La compatibilità é quasi assoluta, io è
vari mesi che lo utilizzo e non ho ancora

trovato un programma che non funzio-

nasse propriamente. Il programma è
Shareware, con 50 dollari vi verrà spedi-

ta a casa un disco con la versione più

recente personalizzata a vostro nome, il

manuale già stampato e rilegato e la

prossima release gratis. È possibile re-

gistrarsi anche tramite carta di credito,

Visa o MasterCard.

C'è un BBS per il supporto del pro-

gramma e gli autori rispondono alle do-

mande degli utenti attraverso i più gros-

si sistemi di Banche Dati americani (Bix

e CompuServe).
La capacità di questo programma so-

no disponibili in altri programmi (CED,

DosEdit e BE), ma in questo sono state

riunite in un unico ambiente, rendendo-
ne l’uso molto facile ed intuitivo.

Penso che il commento più bello a

questo programma sia quello fatto da
un utente del mio BBS. e cioè: «Se
PIBM nel suo Dos 4.0 avesse messo la

metà delle cose che ci sono nel 4Dos
avrebbe fatto una cosa splendida, in-

vece...».

Altamente consigliato a chi ancora

non si è adattato ad usare un prodotto

come il Norton Commander o simili.

Anche per utenti di questo tipo il pro-

gramma è però utilissimo, per i potenti

batch file che si possono scrivere.

TSR versione 2.8

Gli utenti dei computer IBM ed
MsDos compatibili dovrebbero avere

chiaro in mente che cosa sia un pro-

gramma TSR. cioè «Terminate and
Stay Resident». Questi sono, per i po-

chi che ancora non lo sapessero, dei

programmi che si installano residenti in

memoria e. collegandosi ad un inter-

rupt del Dos effettuano delle operazioni

in Background (come ad esempio i pro-

grammi di cache memory) oppure ri-

mangono inattivi fino a che non vengo-

no «svegliati» da una particolare se-

quenza di tasti (l'esempio più noto è il

programma SideKick ed i suoi numero-
si emuli).

Un problema che quasi tutti questi

programmi hanno è che, nel 90% dei

casi (la situazione sta cambiando per

quelli più recenti) si installano in me-
moria e non c'è la possibilità di elimi-

narli se non procedendo ad un reboot.

130 MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989



PD SOFTWARE
Dato che quasi sempre questi pro-

grammi usano per il loro utilizzo una
memoria base (quella compresa nei

640 Kbyte che il Dos può usare) ci si

può trovare nella spiacevole situazione

di non avere più ram a disposizione e
di dover boostrappare di nuovo, per-

dendo tempo.

Il pacchetto TSR versione 2.8 serve

proprio ad evitare questi problemi.

Usando due dei file contenuti al suo
interno (Mark e Release) è possibile

segnare una zona di memoria utilizzata

dal programma TSR e rimuoverlo in

seguito. In generale la procedura è

semplice, basta dare il comando MARK
prima dell'installazione di un program-
ma TSR ed a questo punto il comando
RELEASE permetterà di disinstallarlo,

deallocando anche la memoria che
questo occupa. Ogni volta che si usa il

comando MARK vengono usati circa

1600 byte per memorizzarci lo stato

della macchina (la lista degli interrupt e
così via). Se questa quantità sembra
eccessiva o non si vogliono perdere

1600 byte ogni volta è fornito il pro-

gramma FMARK, che fa la stessa cosa

ma salva le informazioni in un file, oc-

cupando cosi meno spazio in memoria.

È possibile specificare per ogni Mark
che si mette in memoria un nome da

associare a quel Mark, in modo da

rendere più facile l’eliminazione del

programma dalla memoria. Oltre a

Mark nel pacchetto sono compresi i

programmi Marknet e Relnet, che fan-

no le stesse cose di Mark e Release,

salvando però più informazioni nel file

risultante. Questo è fatto per facilitare

l'uso ad utenti di sistemi complessi
come quelli su cui è installata una rete

locale e che potrebbero essere messi
in crisi dal Mark normale.

Unica limitazione, che non è una limi-

tazione del programma ma è causata
dal sistema che ha il Dos di gestire la

memoria, è che non è possibile disin-

stallare i TSR a proprio piacimento, ma
è sempre necessario eliminare per pri-

mo l’ultimo TSR installato (ad esempio
avendo in memoria 3 TSR per elimina-

re il secondo sarà necessario togliere

anche il terzo).

Assieme a questi programmi ne so-

no dati altri di supporto, c'è Mapmem
che abbiamo già visto in un precedente
articolo e che fa una mappa della me-
moria del vostro sistema, Device che
elenca tutti i device installati in memo-
ria e Eatmem che può essere molto
utile a chi sviluppa software dato che
semplicemente ruba una quantità defi-

nibile a piacere di memoria da quella

base, in modo da poter testare i pro-

grammi simulando macchina con meno

memoria di quella effettivamente di-

sponibile.

Ultimo programma del pacchetto è

un programma TSR, chiamato Watch
che si incarica di controllare tutti gli

altri TSR caricati dopo di lui, salvando

in memoria lo stato della macchina pri-

ma dell'installazione. In congiunzione
con il compagno Disable rende cosi

possibile disabilitare un singolo TSR
senza però rimuoverlo dalla memoria,
rendendo così possibile tener caricati

in memoria più TSR che possono an-

che essere in conflitto tra di loro, usan-

do lo stesso interrupt o la stessa com-
binazione di tasti per essere attivati.

Il manuale del programma è stato

completamente riscritto con l'uscita

della versione 2.8 ed è fatto molto
bene, rendendo semplice l'uso di que-
sti programmi. Il programma e comple-
tamente PD, se uno ritiene che ne
valga la pena può inviare 20 dollari agli

autori e questi gli invieranno a casa la

nuova versione appena questa sarà di-

sponibile ed i sorgenti completi (in Tur-

bo Pascal) di tutti i programmi che
compongono il pacchetto. «tc
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di Mauro Gandini

Grafica: poche regole, tanta pazienza

A Milano c'è l'usanza di dire:

«Ofelee fa el to mestee»:
l'utilizzo di questa frase indica

qualcuno che cerca di fare un
mestiere che non conosce. In

effetti nel mondo del desktop
publishing sta succedendo
proprio questo: il mondo, una
volta regno incontrastato di

grafici e tipografi, è stato

invaso da un numero sempre
crescente di neo-dtpisti,

magari fini conoscitori delle

più remote possibilità del

programma di dtp che stanno
utilizzando, ma senza alcuna

conoscenza di cosa è giusto

fare o non fare nel realizzare

un progetto grafico di una
pubblicazione o di qualsiasi

altro materiale stampato. In

questo numero MC propone
ai suoi lettori alcune regole

principali atte alla realizzazione

di materiali con una buona
leggibilità e soprattutto

«ordinati» dal punto di vista

grafico: evidentemente non
potremo certo scrivere un
trattato di grafica o insegnarvi

cos'è una sezione aurea, ma
senza dubbio, seguendo
queste poche indicazioni,

potrete migliorare l'aspetto

delle vostre realizzazioni in dtp

Sfumature, più che altro

La grafica è tutt'altro che una discipli-

na precisa: le regole che vanno bene a

volte, in altri casi sono inapplicabili. Quin-

di, la pazienza è una dote quasi indispen-

sabile per chi deve realizzare materiali

stampati. Ed è proprio la pazienza che
pian piano vi porterà ad ottenere sempre
migliori risultati e, se il vostro lavoro sarà

sufficientemente continuativo, anche un
vostro personale stile.

Il primo consiglio è quello di stare

sempre con gli occhi ben aperti: molti

problemi che incontrate nelle prime rea-

lizzazioni in dtp, con buona probabilità

sono già stati risolti dai professionisti.

Quando vedete un depliant, una pubbli-

cità. l'impostazione grafica di una rivista

o di una newsletter osservateli con at-

tenzione cercando di carpire utili infor-

mazioni sulla loro realizzazione. Cosi co-

me andando in auto si impara a guidare e

non solo facendo due mesi scuola guida,

cosi anche osservando e copiando ciò

che già esiste sarà possibile approdare

ad un proprio stile personale. Vediamo,
quindi, alcuni punti fondamentali di grafi-

ca che vai la pena ricordare.

Margini -
I margini delle pagine della

nostra pubblicazione devono rispecchia-

re una certa coerenza: non è ammesso
in una stessa pubblicazione inserire pagi-

ne con margini completamente differen-

ti (fig. 1|. Normalmente nelle pubblica-

zioni a piu pagine si tengono i margini

interni, quelli cioè che guardando la

nostra pubblicazione a pagine affiancate

cadono proprio al centro, leggermente
piu ampi di quelli esterni o al massimo
uguali: difficilmente si lasceranno margi-

ni molto larghi all'esterno delle nostre

pagine. Nel caso di pubblicazioni mono-
pagina è sempre consigliabile adottare

margini uguali a destra e a sinistra, unica

eccezione se lo stampato deve essere

poi forato per l'archiviazione in raccogli-

tori: in questo caso il margine sinistro

dovrà risultare leggermente più largo del

destro (se il foglio deve essere stampato
in fronte e retro ricordarsi di adottare

questa regola al contrario per il retro).

Gabbie - Legate al discorso dei margini

troviamo le gabbie. Le gabbie, come di-

ce la parola stessa servono ad ingabbia-

re testi, figure, fotografie, box, ecc. La

gabbia delle nostre pagine deve essere
sempre identica lungo tutto lo svolgersi

della pubblicazione: gli unici casi di mo-
difica sono legati a parti comuni della

pubblicazione come indici, sommari,
ecc. La gabbia normalmente dà l'indica-

zione del numero di colonne di testo

presenti in una pagina. Le gabbie posso-

no essere di tipo chiuso (fig. 2) o aperto

(fig. 3): nel primo caso testo, illustrazio-

ni, ecc. andranno inseriti nella pagina

seguendo pedissequamente gli spazi in-

dicati dalla gabbia stessa. Questo signifi-

ca che il testo non dovrà uscire dalle

colonne assegnategli e che le illustrazio-

ni e titoli non potranno uscire dai margi-

ni. Nel caso di gabbia aperta, resta valida

la regola del testo sempre ben ingabbia-

Figura 7 - Abbiamo
pensalo di utilizzare

PageMaker, ripren-

dendone delle videale,

per illustrare a dovere
questo articolo In

questa immagine no-

tiamo che i margini in-

terni sono leggermen-

te più grandi di quelli
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to. ma le figure, specie se non con
profilo regolare, potranno occupare an-

che gli spazi bianchi normalmente desti-

nati ai margini: nel caso di pagine affian-

cate potremmo così inserire titoli e illu-

strazioni a cavallo delle due pagine.

Caratteri - Come già visto in un articolo

precedente il mondo del dtp consente

ormai una vasta scelta di caratteri per la

realizzazione delle proprie pubblicazioni.

Ogni tipo di carattere ha la sua propria

personalità e. quindi, non può essere

utilizzato a sproposito. Volendo possia-

mo raggruppare i caratteri in tre famiglie

principali: i bastoni, cioè quelli composti

da segmenti lineari sempre di ugual

spessore come l'Helvetica, sono i più

adatti per i titoli; i caratteri con le grazie,

che sembrano quasi scritti con una pen-

na col pennino e che quindi si allargano

nei punti terminali, come per esempio il

più conosciuto Times, sono i migliori

per i lunghi testi; i decorativi, quelli che
assommano alle caratteristiche dei pre-

cedenti anche accostamenti grafici di

vario genere, sono da utilizzare solo in

casi sporadici o per la realizzazione di

pagine pubblicitarie ove sia necessario

attirare l'attenzione del lettore e non si

abbiano a disposizione altri elementi. A
parte queste considerazioni, dobbiamo
ricordare che uno dei principali difetti

dei neofiti è quello di abbondare nell'uti-

lizzo di differenti caratteri : il lettore ogni

volta che incontra un carattere differen-

te deve modificare mentalmente i para-

metri che gli consentono di interpretare

il tipo di carattere; un gran numero di

caratteri differenti presenti in una pagi-

na lo costringerà a concentrarsi sul tipo

di carattere che sta leggendo piuttosto

che sul contenuto dello scritto.

Applicazioni sul campo

Quelle fino ad ora illustrate sono re-

gole «d'oro», ma esiste un'altra miriade

di «trucchi» che consentono di genera-

re documenti veramente professionali e

personali.

Vincoli o sparpagliati

Per prima cosa bisogna distinguere

eventuali documenti a pagina singola

(come volantini, depliant, ecc.) da docu-
menti a più pagine (ovviamente in que-

sto caso si parla quasi sempre di mate-
riale che deve poi essere riprodotto

tipograficamente oppure attraverso fo-

tocopie fronte-retro). In questi ultimi si

può infatti decidere di sfruttare la siner-

gia delle due pagine affiancate: ormai
tutti i principali programmi di dtp con-

sentono di visualizzare le due pagine

affiancate (anche i word processor più

evoluti come Microsoft Word sia per

Macintosh che MS-DOS consentono di

avere a video un'anteprima di stampa a

doppia pagina) in modo da poter avere

subito un colpo d'occhio sul risultato

finale.

Ma torniamo per un momento alla

nostra pagina singola: se si hanno illu-

strazioni (possibilmente non più di una)

sarà meglio sfruttarla il più possibile,

almeno al pari del titolo. Per fare ciò

bisognerà ingrandirla e magari porla pri-

ma del titolo stesso. Se non esistono

figure o foto, bisognerà giocare su
eventuali grafismi per attirare l'attenzio-

ne del lettore.

Per quanto riguarda le pagine doppie

o affiancate il discorso talvolta è più

complesso: infatti se noi decidessimo

di realizzare le due pagine come se

fossero sé stanti, probabilmente rea-

lizzeremmo due belle pagine, ma appa-

rirebbero tali solo se viste separatamen-

te. Una volta affiancate potrebbero risul-

tare terribilmente noiose. La cosa mi-

gliore è rimboccarsi le maniche e rifare

il lavoro, congiungendo se possibile le

pagine con uno o più elementi grafici e

considerandole come un unico foglio di

carta. Se decidete di utilizzare delle illu-

strazioni direttamente da computer co-

me disegni o immagini catturate da

scanner, ricordatevi che una eventuale

stampa degli originali su stampante po-

trebbe comportare problemi nel mo-
mento in cui queste illustrazioni siano a

cavallo delle due pagine, poiché le

stampanti laser non riescono a stampa-
re l'intera superficie del foglio, ma la-

sciano sempre almeno 4-5 mm di bordo
bianco. Normalmente questo problema

non sussiste nel momento in cui il

vostro tipografo sia attrezzato di un PC
collegato ad una fotounità per la realiz-
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zazione delle pellicole da stampa: que-

ste apparecchiature, infatti, possono ge-
nerare pellicole assolutamente perfette

anche con formati doppio UNI o tabloid,

utilizzando tutta la superficie a disposi-

zione.

Tutti in colonna

Suddividere in colonne il proprio testo

può sembrare una cosa semplice, ma
può portare ad alcuni pericolosi errori.

Infatti in questo caso entrano in gioco

tre fattori assolutamente interdipenden-

ti: larghezza delle colonne (e quindi loro

numero nella pagina), corpo del caratte-

re utilizzato per il testo e leggibilità. Si è
scoperto che la lunghezza ideale di una
riga di testo è di circa 45/55 caratteri

(circa 6-8 parole): ciò significa che a

seconda della grandezza del corpo utiliz-

zato per la scrittura potremmo andare

dai 45 mm per i corpi piu minuti ai 90/

100 mm per i
corpi più grandi (12 pt.

tipografici, ca.).

Cosi abbiamo scoperto un buon pun-

to di partenza: ora si tratta di decidere

con quale grandezza di corpo scrivere il

nostro testo ovviamente questa deci-

sione è legata alla lunghezza del testo e
allo spazio disponibile. «Tanto testo, po-

co spazio» = corpi piccoli; «poco testo,

tanto spazio» = corpi grandi. Come
abbiamo già detto in precedenza le re-

gole sono sempre molto aleatorie cosi

se per motivi grafici decidiamo di lascia-

re molti spazi bianchi, l'area disponibile

per il testo diminuirà e si dovrà riallinea-

re il nostro ragionamento a queste mu-
tate condizioni.

Insieme alla variabile corpo del testo

dobbiamo anche considerare un’altra

variabile, l’interlinea, cioè lo spazio che
intercorre tra due righe. Tutti i program-

mi di scrittura e di dtp consentono la

scelta di questo parametro indipenden-

temente dal corpo utilizzato per il testo:

normalmente viene data per default una
spaziatura tra le righe definita Auto.

Questa spaziatura corrisponde a 1/2 o 1

punto tipografico in più rispetto alla rela-

tiva grandezza del carattere: così se
stiamo usando un corpo 10 con interli-

nea Auto, questa sarà di circa 10 pt. e
1/2 o 11 a seconda dei programmi.

L’interlinea è molto importante poiché,

come vedremo, è legata al problema
della leggibilità di un testo. La possibilità

di ampliare l’interlinea ci consente di

allungare le righe senza dover nel con-

tempo ingrandire il corpo con cui è
scritto il nostro testo. Se per esempio
abbiamo un testo corpo 9, la cui colon-

na «ideale» sarebbe di 40 mm possia-

mo portarla tranquillamente a 50 mm
modificando l'interlinea fino a 11 pt.: il

testo cosi realizzato avrà la stessa leggi-

bilità di un testo corpo 9 su interlinea 9

e colonna da 40 mm.
E vediamola ora questa benedetta

leggibilità (fig. 9), L’occhio umano e la

mente che lo guida compiono un certo

sforzo durante la lettura, anzi due. Uno
è la concentrazione che consente la

lettura vera e propria, mentre l’altro è

quello che consente agli occhi di segui-

re spostandosi l'andamento del testo. Il

problema della concentrazione sulla let-

tura vera e propria lo lasciamo a voi:

sarà, infatti, il vostro testo, più o meno
interessante, a risvegliare l’interesse

del lettore o farlo addormentare. Lo
sforzo dì seguire con gli occhi il testo,

invece, può essere notevolmente alle-

viato seguendo le regole viste fino ad

ora in relazione al testo in colonna-

li percorso dell’occhio sul testo va da
sinistra a destra e viceversa riga dopo
riga: ciò che cambia è la velocità. Infatti

da sinistra a destra, mentre si legge il

testo, l’andatura sarà rallentata poiché

dobbiamo interpretare i segni sulla car-

ta. mentre da destra a sinistra si cerche-

rà di ritornare alla riga successiva il più

velocemente possibile per evitare di

perdere concentrazione della lettura. È

proprio questa azione che deve risultare

la più facile possibile. Per questa ragio-

ne tutto ciò che abbiamo detto prima

diventa importante: infatti se noi abbia-

mo un testo in corpo troppo piccolo su
una colonna molto larga e le righe molto
vicine tra loro, l'occhio farà una fatica

tremenda a ritornare all'inizio della riga

successiva poiché il percorso è lungo e

lo spazio tra le righe, che deve servire

come guida troppo esiguo. Risultato:

rischieremo ad ogni ritorno a capo di

sbagliare riga con conseguente ricerca

della riga giusta e perdita del filo del

discorso. E questa la ragione per la

quale prima indicavamo con un aumen-
to dell’interlinea l’eventuale soluzione

del problema di testi in corpo piccolo su
colonne più larghe del consigliabile. Nel

caso di un testo scritto in corpo troppo

grande su righe corte avremo un proble-

ma di perdita di concentrazione per i

troppi ritorni a capo a cui saremo sotto-

posti (non si fa in tempo a concentrarsi

cu ciò che c’è scritto che la riga è già

finita e incombe un ritorno a capo),

Queste regole sono applicabili senza
problemi nel momento in cui si utilizzi

per il proprio testo dei caratteri abba-

stanza comuni come per esempio il

Times: questi caratteri sono infatti suffi-

cientemente «chiari» cioè hanno un fat-

tore di annerimento della carta abbasta-

za equilibrato. Esistono altri caratteri più

scuri dalla nascita, cioè il carattere a

parità di corpo annerisce di più la carta

(non stiamo parlando di caratteri utilizza-

ti in neretto o bold): questi caratteri,

sconsigliabili comunque per i lunghi te-

sti, sono da utilizzare con interlinee più

sostenute per non intercorrere nei pro-

blemi sopra indicati (fig. 10).

Un’ultima indicazione: le colonne non
dovrebbero mai essere più strette di 28/

30 mm, qualunque sia il corpo utilizzato,

sarebbero comunque troppi i ritorni a

capo.
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Figura 6 - Esempio di pagina a due colonne : in

questa caso le immagini possono avere una lar-

ghezza pari alla base della colonna slessa ed esse-

re posizionale addirittura a cavallo delle due colon-

ne. È anche ammesso utilizzare figure con la base
uguale alle due colonne

Desi, Sinist, Avanti March!

Anche l'allineamento ha la sua impor-

tanza per il problema della leggibilità. I

testi con allineamento a sinistra e quelli

giustificati (allineati a sinistra e destra

contemporaneamente) sono quelli più

leggibili, poiché l'occhio sa sempre dove
deve andare per trovare l'inizio della riga

successiva. Per testi lunghi, quindi, non
utilizzate mai l'allineamento a destra o

centrato che devono essere utilizzati

solo per problemi grafici di titolazione.

C'è tipo e tipo

I caratteri possono essere normali, in

grassetto (o neretto, bold), in corsivo (o

italico), in maiuscolo, in negativo su

fondo nero, scritti in nero su fondo
retinato: tutti questi aspetti possono
comportare gravi problemi. Esaminia-

moli.

Normale - devono essere utilizzati per
testi comuni, lunghi, senza particolari

enfasi.

In grassetto - è assolutamente scorag-

giante leggere un testo totalmente
scritto in neretto, quindi va utilizzato

solo in casi particolari nei quali si debba
dare maggiore enfasi a qualche singola

parola, mai a frasi intere all'Interno di un
testo normale: l'ideale sarebbe relegar-

lo ai titoli e sottotitoli, quasi mai alle

didascalie per le figure. Viene di molto

Figura 7 - Esempio di impaginazione su tre colon-

ne : in questo caso aumentano le possibili grandez-

ze delle illustrazioni che possono avere come base
una, due o tre colonne.

«addolcito» se usato in forma corsiva.

In corsivo - anche un testo tutto in

corsivo non facilita la lettura, quindi, può
essere utilizzato proprio per dar enfasi a

parole o corte frasi all'interno di un
testo normale; può ben sostenere il

compito di descrivere le illustrazioni e

funziona bene per i sottotitoli.

In maiuscolo - inutile dire che un testo

completamente in maiuscolo è di pessi-

mo aspetto e assolutamente monoto-
no; anche nei titoli attenzione all'uso

del maiuscolo, meglio se i titoli sono
corti.

In negativo su fondo nero - solo ed
esclusivamente quando non se ne può
fare a meno e solo per testi brevi; il

testo deve sempre essere in grassetto

per consentire una buona lettura.

In nero su fondo retinato - è il caso, per
esempio, di box nei quali si descrive

qualcosa a latere di un argomento prin-

cipale; se il retino del fondo è troppo

«fitto» e i caratteri sono piccoli, il testo

si perde nella marea di puntini e il

carattere stesso perde il suo contorno
diventando illeggibile. Se proprio non se
ne può fare a meno usare retini del 20-

25% al massimo.

A pieno titolo

Titoli, testate, sottotili, titoletti. testa-

tine e richiami rendono viva una pubbli-

cazione. Anche in questo caso le regole

Una importante 1 I

scoperta
|

Figura 8 - In questo caso la pagina si presenta a
quattro colonne: in questo caso sarebbe meglio

utilizzare una larghezza delle figure pah a una. due
o tre colonne, mentre una larghezza a quattro

colonne è ammessa solo se si occupa in altezza la

mezza pagina.

sono molto aleatorie e talvolta contrad-

ditorie. È un problema di equilibn: il

titolo per esempio deve essere sempre
ben equilibrato con i contenuti nella

pagina, né troppo piccolo né troppo

grande. A volte è consigliabile attirare

l'attenzione con un titolo semplice, cor-

to, ma incisivo e poi utilizzare un sottoti-

tolo per dare al lettore le infomazioni

necessarie a capire di cosa si tratta

effettivamente.

I titoletti in un testo lungo dovrebbero
sempre esserci per due principali ragio-

ni: primo per dare più «movimento gra-

fico» alla pagina, secondo per alleggeri-

re di tanto in tanto la tensione del

lettore. Nel caso il testo non consenta
suddivisioni in argomenti da utilizzare

poi come titoletti, andranno scelti grafi-

camente i punti dove inserire i titoletti e
poi richiamare con i titoletti stessi l’ar-

gomento trattato in quel punto.

Della famiglia fanno parte anche piedi-

ni e intestazioni. Sono quelle indicazioni

che normalmente si utilizzano in lunghe
pubblicazioni e che indicano in alto (inte-

stazioni) o in basso (piedini) il nome del

capitolo o della pubblicazione. Sono sen-

za dubbio piccoli particolari che danno
tono e lustro ad una pubblicazione: nor-

malmente si inserisce nelle pagine sini-

stre il nome della pubblicazione e in

quelle destre il nome del capitolo; pos-
sono anche contenere il numero di pa-

gina.
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Figura 9 - Ecco sche-
matizzate le larghezze

consigliate delle colon-

ne rispetto al corpo
del testo e alla sua in-

terlinea: si noti come
aumentando l'interli-

nea Iindicazione sovra-

stanteI a parità di cor-

po sarà possibile allun-

gare le hghe le di con-

seguenza allargare le

colonne

I

Talvolta, dove non è possibile inserire

figure o illustrazioni, si possono utilizzare

ì cosiddetti richiami che vanno inseriti

normalmente al centro della pagina in un
riquadro o tra due filetti con un ingombro
di almeno un paio di colonne (se per
esempio stiamo preparando un docu-

mento su 4 colonne). La funzione di

questi richiami è di portare in evidenza
l'affermazione di maggior interesse pre-

sente nella pagina.

Il filo d'Arianna

I filetti sono elementi grafici sempre
molto utili: la loro funzione principale è
quella di rendere più ordinate le pagine e
suddividere meglio gli argomenti. I filetti

tra le colonne devono essere sempre
molto sottili, mentre eventuali filetti oriz-

zontali possono essere più corposi: que-

sti ultimi servono per la suddivisione di

argomenti differenti nella stessa pagina,

Non utilizzateli come accompagnamento
per i titoletti poiché accentuerebbero
troppo l'attenzione su questi e interrom-

perebbero il filo del discorso.

Se si utilizza solo il nero per la stampa
della nostra pubblicazione bisogna stare

attenti che gli eventuali filetti orizzontali

non diventino delle insegne luttuose: nel

caso esse possono per esempio essere

realizzate con un retino del 60/80%
risultando cosi molto più gradevoli.

Di tutti i colori

L'utilizzo del colore in fase di stampa
definitiva può essere di grande aiuto.

Tuttavia non sempre è il caso di stampa-
re la pubblicazione in quadricromia, cioè

a colori nel vero senso della parola.

Basterà magari inserire un colore in fase

di stampa per rendere tutto il lavoro più

vivo. Per esempio i filetti orizzontali

potranno essere in colore (attenzione i

filetti verticali tra le colonne dovranno

sempre essere dello stesso colore del

testo). Anche alcune illustrazioni al tratto

(quelle senza tonalità di grigio tanto per

intenderci, non le fotografie) o i disegni

potranno risultare in colore, cosi come i

titoletti.

Tutte chiacchiere

Normalmente quando si inseriscono

in un testo citazioni di una frase detta

da qualcuno o si riporta in forma diretta

uno scambio di frasi tra più persone si

usano le doppie virgolette per indicare

appunto la forma diretta, cioè che si

stanno citando frasi prese dal vero. Per

fare un buon lavoro bisogna utilizzare le

cosiddette virogolette tipografiche che
sono di due differenti tipi: "di apertura,

che vanno utilizzate dall'inizio della cita-

zione; " di chiusura alla fine della citazio-

ne o in un punto in cui terminando un
argomento e iniziandone un altro è con-

veniente inserire un ritorno a capo —
chiaramente si inizierà la nuova riga

con ".

All'interno della citazione diretta si

dovranno inserire indicazioni del tipo 'ha

detto il sig. Caio' oppure 'ha fatto notare
Mr. Smith': in questi casi non occorre

chiudere e riaprire le virgolette, ma ba-

sterà inserire tali indicazioni tra doppi

trattini. I doppi trattini sono dei normali

trattini di divisione, ma di lunghezza

maggiore. Ormai sia questi trattini che le

doppie virgolette tipografiche sono sim-

boli supportati da tutti i programmi di

desktop publishing.

MC Microcomputer
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Figura IO - Un tipico esempio di caratteri che
anneriscono maggiormente o minormente la carta

a panlà di corpo . in alto il classico Times e in basso
il più moderno Revue.

Vedove e orfane in famiglia

Alcuni programmi hanno un controllo

automatico di vedove e orfane: ma cosa
sono esattamente? Vedova è quella pa-

rola che si trova da sola sull'ultima riga di

un paragrafo o, peggio di un'intera colon-

na; orfane sono quelle parole che si

trovano da sole sulla prima riga di una
colonna.

Per risolvere il problema delle vedove
e delle orfane basta fare qualche aggiun-

ta o taglio al testo, oppure, se si lavora

con testo allineato a sinistra, forzando

qualche ritorno a capo o inserendo qual-

che sillabazione.

Un aiuto concreto

Come abbiamo visto molte sono le

variabili da tenere sotto controllo per

ottenere una buona pubblicazione.

Dopo le prime generazioni di pro-

grammi di dtp, anche le società che li

producono si sono accorte delle proble-

matiche di chi si avvicina al mondo
dell'editoria, sia pur da scrivania, e sono
corse ai ripari.

La prima è stata la Xerox con il suo
famosissimo Ventura che è stato subito

dotato di un certo numero di fogli stile

già pronti per le più svariate applicazioni.

Aldus, produttrice di PageMaker, ha pre-

parato un libercolo di 68 pagine, un
compendio di consigli, così come abbia-

mo tentato di fare noi con questo artico-

lo, ma molto ben strutturato e completo.

Sempre dalla Aldus sono stati resi dispo-

nibili dei template cioè dei documenti
che consentono con il solo inserimento

di testi e figure di realizzare ottimi docu-

menti: vengono anche vendute raccolte

di template preparati da grafici europei,

che meglio possono risolvere le proble-

matiche degli utenti italiani. Letraset

forniva insieme alle prime versioni di

Ready. Set, Gol un utilissimo libercolo

«The Grid Book» preparato da un esper-

to americano, con tutte le principali indi-

cazioni per realizzare una pubblicazione

professionale: purtroppo nelle ultime

versioni abbiamo visto scomparire que-

sta pubblicazione dalla confezione di

Ready. Set. Go!. ma dovrebbe poter

essere fornita a richiesta dagli utenti

registrati di questo programma (dovreb-

be costare qualche decina di biglietti da
mille). Anche XPress ha ora la sua raccol-

ta di template in XPress Style.

Da parte nostra speriamo di avervi

fornito una serie di utili indicazioni, pur

lungi dall'idea di aver detto tutto sull'ar-

gomento: non è detto che riprendere-

mo questo argomento per risolvere altri

dubbi che i nostri lettori vorranno sotto-

porci. mt
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COMPAQ DESKPRO 386/33
Provate a immaginare tutto quello che vi piacerebbe ottenere da un personal computer e anche

qualcosa di più il nuovo Compaq Deskpro 386/33 ve lo pub dare. Mai, (ino ad oggi, prestazioni,

espandibilità e memoria di questo livello erano stati incorporati in un personal computer da tavolo.

E, ancora una volta, è Compaq l'azienda che l'ha reso disponibile per prima

Per ottenere t livelli di potenza di un minicomputer, mantenendo l'ineguagliabile flessibilità di

un personal, abbiamo riprogettato quasi tutti i componenti al suo interno. Compaq Deskpro 386/

33 puO quindi essere usato come un personal per applicazioni semplici o impiegato ottimamente

per programmi piu sofisticati come CAD/CAE, analisi finanziaria, gestione banche dati o altri. Non

solo, la straordinaria potenza del Compaq Deskpro 386/33 può essere impiegata come centro di

una rete o di un sistema multiutente.

Il cuore del sistema è il microprocessore Intel 386®, che alla fantastica velocità di 33 MHz.

lavora di concerto con una serie di innovazioni tecnologiche: il controllore di memoria cache a 33 MHz
con i suoi 64 Kbyte di memoria statica RAM ad alta velocita, una memoria RAM mterleave e. inoltre,

l'esclusiva architettura Avanzata Flex Compaq L'insieme di queste caratteristiche ad alto livello per-

mette di migliorare del 35% il rendimento nelle applicazioni con elevato utilizzo della CPU rispetto ai

PC 386 a 25 MHz con memona cache. In altre parole, con Compaq Deskpro 386/33 non incontrerete

ostacoli, qualunque cosa vogliate fare. La memoria standard RAM ad alta velocità di 2 MB e espandi-

bile fino a 16 MB grazie all'apposito connettore da 32 bit Ciò permette di avere fino a 6 connettori

liberi per adattare II sistema alle specifiche esigenze di ogni utente.

Inoltre, potrete usare fino a 5 unità di memoria di massa interna per un totale di 18 gigabyte di dati

E, se ancora non bastasse, l'aggiunta dell'unita opzionale di Espansione per Dischi Fissi Compaq permette

di memonzzare fino a 2.6 gigabyte Ma c e di piu potrete utilizzare sistemi operativi come MS-DOS* MS
OS/2*. Microsoft WmdwiS/386*. Xenix* e Unix* Il Gestore di Memona Espansa Compaq supporta le

specifiche LOTUS/INTEL/MICROSOFT (LIM) 4.0 per l'accesso alla memona superiore a 640 KB in

applicazioni MS-DOS* Per accelerare i calcoli matematici ecco i coprocesson opzionali Intel 387® e

WEITEK 3167® a 33 MHz Tutte le innovazioni tecnologiche introdotte nel nuovo Compaq Deskpro

386'33 contribuiscono a farne un personal computer di po- ^
tenza. espandibili e memoria senza paragoni Ecco perché W .

Compaq Deskpro 386/33 può, davvero, tutto ciò che vuol, INUMEROVERDEI

Per saperne di più telefona al NUMERO VERDE. £ [:f/: ìy^rfi Sf'-il
La telefonata è gratuita dopo il primo scatto. ‘ «/

COmPACL
Lavorare meglio è il nostro business.
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Esistono programmi in grado di generare disegni per stoffe e tappezzerie ma
nessuno ha mai usato il computer per creare pizzi e merletti. Questo mese

indagheremo nei risvolti della «grafica naturale» e vedremo un algoritmo che,

partendo da una semplice legge matematica, è in grado di produrre immagini che
somigliano a complicati merletti o evocano fantastici organismi biologici

Computer e vecchi merletti

D ite la verità: chi di voi

da ragazzo non ha pos-

seduto un caleidoscopio?
Chi non è rimasto affascina-

to di fronte al prodursi delle

innumerevoli configurazioni

colorate, fantasticamente
cangianti e caratterizzate da
strane ed eleganti simme-
trie? E chi di voi, una volta

raggiunta l'età «della ragio-

ne», non ha tentato di rico-

struire sullo schermo del

proprio personal immagini
caleidoscopiche, più o meno
casuali, colorate e psichede-

liche, che almeno alla lonta-

na richiamassero quelle cre-

ate da quello strumento ot-

tico?

Bene, per tutti coloro che
amano la «grafica naturale»

prodotta dalla matematica,
che si divertono ad osserva-

re il proprio PC mentre dise-

gna sul video forme colorate

generate da precise relazioni

geometriche, e comunque
per tutti coloro i quali sono in

grado di meravigliarsi e trar-

re piacere estetico dall'os-

servazione di configurazioni

astratte di forme e colori,

presento questo mese un
programma in grado di pro-

durre una sorprendente
quanto ampia varietà di im-

magini, tutte caratterizzate

da una bellezza strana ed
intrigante paragonabile a
quella propria di certi «pae-

saggi» che si incontrano al-

l'interno dell’Insieme di

Mandelbrot. Alcune delle

configurazioni assomigliano

a fantastici merletti dalle de-
licatissime trame, altre a fit-

te tessiture multicolori, altre

ancora a rarefatti radiolari, a

incredibili diatomee o agli

elusivi organismi lumine-
scenti delle abissali profondi-

tà marine. Per esplorare tut-

te queste meraviglie basta
un programma di poche ri-

ghe ed un monitor a colori,

oltre naturalmente alla for-

mula giusta: ma, come ve-

dremo, non è difficile trovar-

ne di eccellenti.

Tappezzeria

per la mente

Come già altre volte è ac-

caduto anche l'argomento di

questo mese nasce, pur die-

tro diretta proposta di un let-

tore. come indiretta ricaduta

di un tema trattato nella ru-

brica «(Ri)creazioni al calcola-

tore» pubblicata mensilmen-
te su «Le Scienze». In parti-

colare alcuni aspetti, fra

quelli che vedremo questo
mese, di quella che io chia-

mo «grafica naturale» sono
stati presentati da Dewdney
nel fascicolo di novembre
1986, intitolato «Tappezzeria

per la mente». In quella pun-

tata, risalente oramai a tre

anni fa, si parlava di alcuni

programmi in grado di dise-

gnare schemi di punti varia-

mente colorati. Fra di essi

uno in particolare, denomina-
to Hopalong dal suo autore

Barry Martin, risulta notevol-

mente interessante; ed è

proprio di lui che mi occupe-
rò principalmente in questa
puntata. Di esso dico ora so-

lo che. pur essendo piutto-

sto semplice (si basa solo

sull’iterazione di una partico-

lare formula matematica) rie-

sce a produrre immagini in-

credibilmente complesse e

dai dettagli assai finemente
strutturati.

Cosa strana, apparente-

mente sembra che nessuno
dei miei più accaniti Intelli-

giochisti sia stato all'epoca

colpito da quella puntata di

Dewdney. lo stesso, ricordo,

la accantonai presto nella

memoria: colpa, credo ora

rileggendola, un po' dello sti-

le meno accattivante del so-

lito, un po' dell’infelice acco-

stamento di Hopalong ad al-

tri programmi ben più «tradi-

zionali» e scontati, un po'

infine di alcuni errori di tradu-

zione e stampa che limitava-

no effettivamente la com-
prensione precisa del sog-

getto da parte di chi volesse

reimplementare per proprio

conto l'algoritmo di Martin.

Anche le foto pubblicate non
rendevano in effetti giustizia

alle possibilità del program-

ma. Cosi penso che molti

lettori abbiano giustamente

messo subito una pietra so-

pra quell'argomento senza

pensarci più. Male: perché,

come vedremo e già si può
notare dalle belle immagini

che illustrano questo artico-

lo, Hopalong è un program-
ma che merita effettivamen-

M.
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te di essere pubblicizzato e
divulgato per la sua incredibi-

le capacità di creare quasi

dal nulla immagini realmente

affascinanti.

Per fortuna, però, qualcu-

no non si è lasciato fermare

da questi ostacoli ed ha pen-

sato bene di proseguire nella

strada della realizzazione di

una propria versione di Ho-
palong, riuscendo infine ad
attirare la mia attenzione su

questo soggetto. Questo
qualcuno è Matteo Pradella,

un Intelligiochista di Sondrio

il quale ad Hopalong ha dedi-

cato molte delle sue ener-

gie. Fra l'altro egli deve sicu-

ramente essere un tipo pa-

ziente e perseverante: la sua
prima lettera su Hopalong ri-

sale infatti ad oltre due anni

fa; ricordo di averla archivia-

ta con l'intenzione di dedica-

re una puntata a quell’argo-

mento specifico, anche per-

ché il programma che la ac-

compagnava sembrava ope-

ra di un programmatore an-

cora leggermente inesperto.

Poi passarono i mesi uno
dopo l'altro, gli argomenti
nella mia scaletta continua-

rono ad accavallarsi senza
permettermi di trovare spa-

zio per la lettera di Matteo e
la cosa finì per cadere li. Ma
«repetita iuvant» ed ecco
che, ad ottobre dello scorso

anno. Matteo torna alla cari-

ca con una lettera breve e

concisa accompagnata da
ben tre nuove versioni di Ho-
palong: una in Applesoft Ba-
sic per il glorioso Apple II.

una in C ed una nientemeno
che nel linguaggio di pro-

grammazione della calcolatri-

ce HP 28C! Veramente trop-

po per resistere... Anche
questa lettera è finita in real-

tà in archivio (i miei scaffali

assomigliano oramai a quelli

dell’Archivio di Stato) ma
questa volta l'argomento
non era stato dimenticato: è

rimasto anzi latente nel mio
subconscio in attesa del mo-
mento buono per saltare

fuori. Momento che è ora

finalmente giunto, anche se

dopo un altro anno. Mi di-

spiace per Matteo, il quale

ha dovuto aspettare a lungo

prima di vedere il suo lavoro

citato su queste pagine: ma
infine la sua perseveranza è

stata premiata.

La «grafica naturale»

Col termine di «arte natu-

rale» o «grafica naturale» io

intendo tutti quei mezzi
meccanici in senso lato (e

dunque anche matematici) in

grado di generare schemi
esteticamente piacevoli, gra-

devoli alla vista anche se pri-

vi di reale creatività. Esatta-

mente come le immagini del

caleidoscopio che citavo all'i-

nizio. Naturalmente ciò che
in questa sede mi interessa

è la simulazione al calcolato-

re di processi naturali (fisici o
matematici) i quali creino im-

magini che si possano dire

«belle» in qualche senso.
C’è da dire subito che anche
con mezzi semplicissimi si

può talvolta ottenere qualco-

sa di sorprendentemente ef-

ficace: ad esempio ricordo

un programmino per Apple II

di diversi anni fa il quale di-

segnava delle belle immagini
«moiré» sullo schermo sem-
plicemente tracciando delle

linee oblique e sfruttando le

figure di interferenza provo-

cate dalla scarsa risoluzione

del video. Con i PC che ab-

biamo sulla nostra scrivania

al giorno d'oggi, poi, non
dobbiamo più temere né i

lunghi tempi di calcolo né le

scarse risoluzioni e l’assenza

di colori che affliggevano le

macchine di qualche anno
fa: e quindi il lavoro di ricer-

ca estetica può procedere

con molta maggiore fruttuo-

sità.

Tanto per cominciare pos-

siamo facilmente giocare
con qualche programma per

tappezzeria. Basta realmente
poco: un doppio loop che
faccia scandire tutto il piano

secondo i punti interi (tanti

quanti sono ovviamente per-

messi dalla risoluzione del

nostro monitor) ed una for-

mula che dia un colore a

ciascun punto. Una delle pri-

me idee a venire in mente
consiste nel correlare il colo-

re del punto alla sua posizio-

ne nel piano, ossia alla cop-

pia di interi (x. y) che rappre-

senta le sue coordinate. In

questi casi generalmente
conviene usare l'aritmetica

modulare per assegnare il

colore al punto, in modo da

poter automaticamente al-

ternare in modo ciclico tutti i

colori dello spettro consenti-

to dall'hardvvare a nostra di-

sposizione.

Formula numero uno: (x

+ y) mod N, dove N è il

numero di colori possibili.

Formula numero due: (x —

y) mod N. Entrambe non
fanno altro che generare una
serie di linee parallele incli-

nate di più o meno 45 gradi,

ciascuna di un medesimo
colore con i colori ciclica-

mente ripetuti. Nulla di parti-

colarmente eccitante, ma
siamo solo agli inizi. Se intro-

duciamo l'elevamento al

quadrato otteniamo già qual-

cosa di più divertente: ad

esempio la formula (x*x +
y*y) mod N genera, a se-

conda della risoluzione del

monitor, configurazioni somi-

glianti a cerchi più o meno
rotondi intrecciati fra loro. Le

cose si possono complicare

a piacere introducendo rela-

zioni differenti; non tutte le

formule assicurano risultati
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piacevoli ma ve n'è qualcuna

realmente interessante. La

tendenza naturale in questa
ricerca è quella di complicare

incredibilmente le formule
introducendo al loro interno

molteplici fattori di dipen-

denza; a mio avviso però i

risultati migliori si hanno uti-

lizzando formule relativa-

mente semplici.

Ovviamente in ogni caso
si può poi intervenire con
opportuni fattori di scala per

ingrandire o rimpicciolire par-

ticolari zone del piano, ovve-

ro ruotarle e/o traslarle se-

condo necessità.

Una lista di parametri interessanti da
fornire al programma Hopalong.

Il programma Hopalong

Hopalong si basa invece

su un principio differente da
quello appena discusso. An-
ziché scandire ordinatamen-

te il piano per colorarne i

punti, esso genera una suc-

cessione di punti «sparpa-

gliati» per il piano. Ciascun

punto ha una posizione che
discende dalla posizione di

quello immediatamente pre-

cedente mediante una preci-

sa legge matematica. Il pro-

gramma non fa altro che cal-

colare le posizioni di ciascun

punto successivo al primo,

che per convenzione è sem-
pre l'origine.

La formula matematica
che lega le coordinate di un
punto a quelle del punto suc-

cessivo è la seguente, sup-

ponendo di chiamare (xO,

yO) il punto di partenza e (xl.

yl) quello di arrivo;

xl = yO - sign(xO) *

sqrt(abs(b * xO - c));

yl = a - xO;

In essa a, b e c sono tre

costanti prefissate dalle quali

dipende la forma del disegno
generato; sqrt() indica la ra-

dice quadrata e sign() è la

cosiddetta funzione segno,

la quale ritorna —1, 0 o +1 a

seconda che il suo argomen-
to sia rispettivamente nega-

tivo. nullo o positivo. Questa
formula può sembrare strana

ed astrusa, ed in effetti lo è:

però, come per magia, essa

è in grado di creare immagini

coerenti dall'affascinante

bellezza.

Il listato del programma
che implementa l'algoritmo

di Martin, come si vede, è

piuttosto breve e per questo
lo pubblico per intero; con
l'avvertenza però che non si

tratta di un programma com-
pleto quanto di uno schele-

tro in grado di compiere solo

la funzione basilare della vi-

sualizzazione del disegno.

Esso si basa un po’ sul pro-

gramma in C inviatomi da

Matteo; al suo nucleo origi-

nario. pressoché immutato,

ho solo aggiunto alcune «fa-

cility» (ad esempio la deter-

minazione automatica delle

costanti di traslazione degli

assi, la rotazione dell'imma-

gine per ripristinare il suo
corretto asse di simmetria,

la compensazione per l'effet-

to di schiacciamento del mo-
nitor, l'algoritmo di scelta dei

colori) ed ho un po' ripulito il

tutto, come da sua precisa

richiesta: «(...) spero che
Corrado Giustozzi si interessi

a questo simpatico program-
mino (tra l'eventuale serie

"tipo-Mandelbrot"), e che ri-

veda e migliori il mio listato

in C (in caso di "oscenità" vi

prego di scusarmi: sono alle

prime esperienze!)». Nessu-
na oscenità, stai tranquillo; e
comunque spero che ades-

so, dopo oltre un anno, tu

non sia più alle prime armi

col C.

Il programma è dunque
scritto in Microsoft C per

MS-DOS e, cosi com'è, pre-

vede di girare su una scheda
EGA nel modo ad alta risolu-

zione (640x350 punti in 16

colori). Non è però difficile

adattarlo a qualsiasi altro si-

stema in quanto le dipen-

denze locali sono poche e

chiaramente identificabili. La

maggior parte delle operazio-

ni che vengono svolte sono
«di servizio», necessarie so-
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10 ad una migliore visualizza-

zione: ad esempio la citata

rotazione del disegno di 45
gradi che. pur non essendo
strettamente necessaria,

rende però l'immagine più

gradevole in quanto pone in

direzione verticale il suo as-

se primario di simmetria. Fra

l'altro ho volutamente sepa-

rato le due successive tra-

sformazioni matematiche
che convertono le coordina-

te «reali» del punto in quelle

fisiche dello schermo (rota-

zione e scalatura prima, tra-

slazione e compensazione
dello schiacciamento del

monitor poi) in modo che sia

più facile adattarle a caratte-

ristiche hardware differenti.

Dopo aver valutato diversi

algoritmi per l'assegnazione

dei colori ai vari punti ho
trovato che il più soddisfa-

cente consiste nel far sì che
11 programma tracci dei gros-

si lotti di punti successivi col

medesimo colore. Solo in

questo modo si riesce a
mettere bene in evidenza il

dettaglio delle strutture coe-

renti dell'immagine. Il com-
promesso più ragionevole

che ho trovato è quello im-

plementato nel programma,
il quale prevede che il colore

venga modificato ogni mille

punti tracciati: vengono uti-

lizzati ciclicamente i quindici

colori «veri» della EGA (cioè

escluso il nero) ricomincian-

do dal primo una volta termi-

nato un intero ciclo.

Sulla mia macchina, un

80286 veloce dotato di co-

processore matematico
80287, il programma risulta

molto veloce, riuscendo a

tracciare una media di 800
punti al secondo. A questa
velocità risulta molto affasci-

nante assistere alla creazio-

ne del disegno. La rivista,

purtroppo, non è in grado di

rendere questa sensazione,

essenzialmente legata al di-

namismo inaspettato con cui

la struttura si viene delinean-

do e subisce repentine mo-
dificazioni locali di forma e

colore. Le immagini che ho

scelto per illustrare la punta-

ta sono senz’altro belle ma
purtroppo statiche: vi assicu-

ro che vederle nascere è tut-

ta un'altra cosa. Alle volte

sembra di assistere ad un
processo di accrescimento

biologico, caratterizzato da
intense rifiniture ben localiz-

zate; altre volte una repenti-

na espansione di punti in co-

lori brillanti lontano dal pre-

cedente centro d’azione fa

pensare ad uno spettacolo di

fuochi artificiali. Ciò che stu-

pisce è che il disegno sem-
bra procedere con un forte

senso di consapevolezza in-

terna. come se fosse un or-

ganismo pensante occupato
ad accrescersi secondo mo-
delli a lui ben noti. E riesce

difficile credere che formula

così apparentemente astru-

sa riesca a produrre immagi-
ni così fortemente caratteriz-

Secondo torneo italiano di Core Wars
Un piccolo riquadro per ri-

cordare a tutti gli appassionati

di Core Wars che sta per
svolgersi il secondo torneo

nazionale ufficiale di questo
gioco, organizzato dalla ICWS
Italia nelle persone di Andrea
Giotti e Nicola Baldini. Al mo-
mento in cui scrivo (primi di

settembre) purtroppo manca-
no ancora notizie precise sul

luogo e sulle modalità di svol-

gimento del torneo. Quasi si-

curamente però esso avrà

luogo fra la fine di ottobre ed
i primi di novembre, quindi chi

ha intenzione di inviare i pro-

pri concorrenti si affretti. Co-

munque per il momento in cui

questo fascicolo sarà in edico-

la la ICWS Italia avrà già prov-

veduto a contattare diretta-

mente tutte le persone che
avevano manifestato intenti di

adesione alla società e di par-

tecipazione ai tornei. Come di

consueto Intelligiochi ed il

sottoscritto offriranno suppor-

to e collaborazione alla ICWS
Italia durante lo svolgimento

del torneo. Chi possiede un
modem potrà dunque colle-

garsi alla Conferenza Giochi di

MC-Link dovre avrò cura di

inserire notizie tempestive sul

torneo non appena ne verrò a

conoscenza dagli organizza-

tori.

Per maggiori informazioni

contattare direttamente la

ICWS Italia, c/o Nicola Baldini,

vìa Michelazzi 41. 50141 Fi-

renze.

C.G.

zate da un elegante senso di

unità. In questo sta. credo, la

questione più affascinante di

tutto questo programma.
Ciò che determina la for-

ma del disegno sono le tre

costanti a, b e c viste in

precedenza: esse, assieme
al fattore di scala s, vanno
fornite al programma sulla

linea di comando. A questi

quattro valori (tutti di tipo

floating point) possono esse-

re opzionalmente fatti segui-

re due interi che rappresen-

tano le coordinate sullo

schermo del centro dell'Im-

magine; ciò serve per appli-

care una traslazione differen-

te da quella di default, che
corrisponde ad una centratu-

ra automatica dell'origine ma
non necessariamente del di-

segno vero e proprio (che

non è generalmente centra-

to suH'origine del piano). Il

programma continua ad ag-

giungere punti sullo scher-

mo finché non viene premu-
to il tasto di Return; a que-

sto punto si ferma per dare

modo di osservare con co-

modo l'immagine (o fotogra-

farla. come nel mio caso).

Un'ulteriore pressione del ta-

sto Return cancella l'immagi-

ne e predispone la macchina
sulla normale pagina di te-

sto, visualizzando un mes-
saggio che indica quanti pun-

ti erano stati tracciati.

Per terminare...

Siamo infine in chiusura di

questa puntata. In tabella 1

vedete un elenco di parame-
tri interessanti, alcuni dei

quali hanno generato le im-

magini di questo articolo. Vi

invito a sperimentare altre

combinazioni di parametri e

magari ad inviarmele, così

che io le possa eventual-
mente raccogliere, «recensi-

re» e pubblicare a beneficio

di tutti in un prossimo nume-
ro della rivista. Ricordo a
questo proposito che su
MC-Link è disponibile il file

HOPALONG.ZIP che contie-

ne il sorgente C del pro-

gramma ed una sua versione
eseguibile per MS-DOS.

Vi invito anche a trovare

formule alternative a quella

di Martin per generare sche-

mi diversi sul medesimo
principio, nonché a trovare

algoritmi di colorazione inte-

ressanti. Non dimenticatevi

però del sistema «primordia-

le» della scansione del pia-

no: anche in questo modo è
possibile generare schemi
gradevoli. E naturalmente
non mancate di farmi poi co-

noscere ogni scoperta che
riteniate meritevole di pub-
blicazione ed ogni risultato

interessante delle vostre
sperimentazioni: altrimenti

io qui che ci sto a fare?
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Frattali in vacanza

PREMIO EUROPEO "CORTINA ULISSE"

CENTRO MATEMATICO ''VITO VOLTERRA"

Lo scorso agosto si è tenuta

a Cortina d'Ampezzo presso il

locale Istituto d'Arte una inte-

ressante mostra interattiva dal

titolo «Guardare la Matemati-

ca». Curata dal Centro Mate-
matico «Vito Volterra» della II

Università di Roma-Tor Verga-

ta e sponsorizzata dalla Sie-

mens Data, la mostra è stata

allestita in occasione della

26ma edizione del Premio Eu-

ropeo Cortina Ulisse dedicato

quest'anno alla divulgazione

scientifica.

La mostra, composta per

larga parte di materiali prove-

nienti da due precedenti e fa-

mose mostre. «The Interacti-

ve Image» (americana) e

«Frontiers of Chaos» (europe-

a), era tutta incentrata sui vari

GUARDARE LA
MATEMATICA

Le frontiere del caos

CORTINA D'AMPEZZO

sièmens'data*

sussidi forniti dall'elaborazione

automatica nella visualizzazio-

ne. manipolazione e compren-
sione di strutture matemati-
che particolarmente astratte

(quali i frattali) o particolarmen-

te complesse (ad esempio
quelle tipiche delia dinamica

dei fluidi).

Oltre a presentare una nutri-

ta serie di filmati internazionali

di divulgazione matematica,
molti dei quali realizzati intera-

mente al calcolatore, nonché
una multivisione con 400 im-

magini di computer grafica

avanzata, la mostra metteva a

disposizione dei visitatori un
certo numero di calcolatori

corredati di hardware speciale

su cui giravano dei bellissimi

programmi di simulazione e di

didattica della matematica
messi a punto all'Università

deinilinois. Ogni stazione era

dedicata ad un tema ben pre-

ciso: dai notissimi insiemi di

Mandelbrot e Julia ai Graffali,

strutture complesse che si

evolvono da semplici regole

base; dalla simulazione grafica

di processi stocastici (Prove di

Bernoulli, Processi di Poisson,

Catene di Markov eccetera) al-

la generazione di animazioni

cicliche di natura geometrica.

Ciascuna postazione era dota-

ta di un manuale stampato e

di una serie di pannelli murali

recanti una succinta ma com-
pleta spiegazione teorica del

fenomeno analizzato.

Completavano la mostra nu-

merose gigantografie murali

rappresentanti ingrandimenti

dell'insieme di Mandelbrot

realizzati per la mostra «Fron-

tiers of Chaos» da H. O.
Peitgen. H. P Richter e D.

Sanpe del Centro per le Dina-

miche Complesse dell'Univer-

sità di Brema.
Lo stesso professor Peit-

gen, un'autorità in materia di

frattali e co-autore del noto

libro «The Beauty of Fractals»

(ed. it. «La bellezza dei fratta-

li». Boringhierì). è intervenuto

alla cerimonia di inaugurazione

della mostra tenendo anche

una breve conferenza.

Nonostante l'apparente osti-

cità dell'argomento, general-

mente ritenuto di esclusivo

dominio degli specialisti, e la

collocazione «vacanziera» del-

la mostra, questa ha riscosso

un ottimo successo di pubbli-

co; merito della precisa orga-

nizzazione e della perfetta fun-

zionalità di tutte le apparec-

chiature interattive poste a di-

sposizione del pubblico.

C.G.
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Con un grande successo di partecipazione si è conclusa a Londra la prima Olimpiade
per Computer. Grande assente l'Italia, ma ci rifaremo alla seconda edizione:

è una promessa!

A Londra si è spento

il fuoco di Olimpia

N el pomeriggio del 15

agosto scorso, in una
delle più torride giornate deF
l'estate londinese, è calato il

sipario sulla prima, storica

edizione delle Olimpiadi per

Computer.
Confortato dall'aria condi-

zionata della prestigiosa Sala

delle Conferenze del Park

Lane Hotel, uno degli alber-

ghi più famosi della capitale

inglese, ha assistito alla con-
clusione di un capitolo im-

portantissimo per la ancor
breve storia dell'Informatica

ludica.

Dire che la manifestazione

ha avuto successo è poco,

anche se la stampa inglese

ha un po' snobbato l'av-

venimento: 17 nazioni,

97 programmi, un piccolo

esercito di concorrenti e
tecnici ed un discreto nu-

mero di giornalisti hanno
nobilitato (anche in sen-

so quantitativo) questo
primo esperimento for-

temente voluto da David

Levy, anima e corpo
dell'organizzazione.

Purtroppo il sotto-

scritto era l'unico (dico

«unico») rappresentan-

te del nostro paese pre-

sente all'evento ed an-

che se le attenuanti per

questa mancata parte-

cipazione azzurra sono
valide (le incertezze di

eventuali sponsor, la

tiepida risposta dei let-

tori agli appelli, la col-

pevole latitanza degli

organizzatori nel forni-

re notizie in tempo
utile) rimane il ram-
marico per un'occa-

sione perduta.

Ho comunque
preso accordi preci-

si in vista di una se-

conda edizione del-

l'Olimpiade e per la

prossima volta ci ri-

promettiano di fare le cose
per benino.

L'Olimpiade
vista dall'alto

Ma bando alle recrimina-

zioni e passiamo subito a

commentare questa' intensa

settimana agonistica; ho già

detto delle 1 7 nazioni rappre-

sentate e dei 97 programmi
che sono scesi in gara per

disputarsi i 15 titoli in palio

(nelle tabelline pubblicate

troverete il dettaglio della di-

stribuzione dei premi e dei

concorrenti).

Diciamo ora di quali siano

stati i cinque tornei andati

deserti (ricorderete senza
dubbio che le prove previste

del programma erano 20):

non sono stati iscritti pro-

grammi che giocassero a Ni-

ne Men's Mirrar, Gin Rum-
my, Mah Jong, Shogi (Scac-

chi Giapponesi) e Poker.

Se per gli ultimi quattro il

fatto era prevedibile data la

complessità delle regole, la

cosa appare strana per il pri-

mo (più noto da noi con no-

mi diversi quali Filetto, Tavo-

la Muno, Tria ed altri), gioco

certamente adatto ad una
trasposizione informatizzata.

Mi
.
è invece dispiaciuta

molto la cancellazione del

torneo di Poker, la gara che
più delle altre aveva solleti-

cato la mia curiosità; indub-

biamente alle mancate iscri-

zioni ha contribuito in manie-

ra decisiva la diversità delle

regole con le quali ciascuno

pratica il gioco «a tavolino»

unita alla scarsa informazio-

ne sul corretto modo di im-

postare un eventuale pro-

gramma.
A questo punto sarei ten-

tato di organizzare la IV edi-

zione della Program Cup de-

dicandola proprio al Poker,

ma mi rendo conto che l'im-

presa non sarebbe facile per

nessuno; né per voi, né per

me: ci penserò.

Una buona alternativa po-

trebbe comunque essere il

Filetto trascurato a Londra;

fatemi sapere che ne pen-

sate.

L'Olimpiade
vista da dentro

Qualche nota di colore

non guasta mai; l'ampia Sala

delle Conferenze del Park

Lane Hotel si presentava co-

me un infernale intreccio di

fili che correvano dai compu-
ter alle stampanti, dalle unità

centrali agli Organizer, dalle

batterie-tampone ai pace-
maker dei concorrenti più

ansiosi. Questi ultimi, i con-

correnti, apparivano suddivisi

in tre categorie: i «professio-

nals», glaciali ed implacabili

davanti alle loro tastiere (oc-

chio attento e vigile), gli

«hobbysti». felici di trovarsi

in quel bailamme e capaci di

dividere l'evento come un ir-

ripetibile happening (occhio

divertito e un po' birichino) di

«preoccupati», incapaci, an-

che se titolari di buoni pro-

grammi, di sopportare l'im-
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Othello

patto con l'intenso clima

agonistico della gara (occhio

spesso sbarrato, rigato da
preoccupanti venuzze rosse

dovute all'evidente inson-

nia).

Mi rendo conto che i letto-

ri più «tecnici» vorrebbero

anche un ragguaglio sui vari

hardware pesenti. ma crede-

temi, c’era veramente di tut-

to; una certa preminenza la

facevano registrare i compa-
tibili IBM, i Commodore (64

e Amiga) e gli Amstrad ma
sono spuntate perfino delle

calcolatrici programmabili!

I tornei

Tra i 15 differenti tornei

ufficiali (è stata anche orga-

nizzata una gara sul gioco

Go-Moku Blitz, variante del

Go-Moku. ma per essa non
sono state assegnate meda-
glie). il più affollato è risulta-

to quello di Othello con 15
partecipanti e proprio in que-

sto campionato si è registra-

ta l'unica vera vittoria dei pa-

droni di casa (l'altra è l’oro

conquistato nello Scrable —
il nostro Scarabeo — con un
programma in co-produzione

con gli USA).

Il meno frequentato è in-

vece stato quello di Renju, al

quale si sono iscritti solo due
programmi commerciali, tra

l'altro assenti dalla classifica

per nazioni; per la cronaca,

la vittoria è andata al pro-

gramma Renju Sapiens.

Per l'assegnazione delle

medaglie si sono resi neces-

sari diversi spareggi dei quali

fornisco un diligente elenco.

Nel Backgammon l'argen-

to è andato all'americano Vi-

deo Gammon a spese dell'o-

landese Saitek Backgam-
mon; negli Scacchi Cinesi

l'Elephant di Taiwan ha tolto

il bronzo al favorito america-

no Xian, mettendo a segno
per la sua nazione una stori-

ca «tripletta», risultato egua-

gliato solo dall’Olanda nel

torneo di Dama Internaziona-

le; nel Connect-Four (il no-

stro Forza 4) l'inglese Heap
ha avuto ragione dell'olande-

se Four Blitz; nello Scrabble

il Tyler made in USA ha gua-

dagnato l'argento sull'ingle-

se Quetzal; negli Scacchi in-

fine il secondo e terzo posto

Elenco delle nazioni partecipanti con i programmi
presentati e le medaglie ottenute nelle varie gare

Nazione Programmi Oro Argento Bronzo
Olanda 18 3 4 4
U.S.A. 25 2 4 2
Inghilterra 23 2 3 .3

Taiwan 6 2 1 1

Spagna 2 1 1 —
Russia 4 1 1 —
Francia 8 1 1

Galles 1

Canada 2
Svizzera 3 1 — —
Argentina — 1

Cecoslovacchia 2 1

Polonia 3 1

Germania 4
Svezia 1 — — —
Ungheria 1 — — —
Giappone 1 — — —
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tra il Mephisto inglese ed il

Fidelity statunitense è stato

deciso dallo spareggio tecni-

co con il metodo Sonneborn-
Berger a favore del primo.

Proprio in quest'ultimo tor-

neo si è registrato forse il

risultato tecnico più clamoro-

so. con la vittoria del pro-

gramma olandese Rebel. ac-

creditato all'inizio di ben po-

che chance.

Nel torneo di Dama Inter-

nazionale va segnalata la

squalifica del programma
francese Dame Scanner con
conseguente annullamento
dei risultati da esso otte-

nuto.

Va detto che il provvedi-

mento non ha avuto riflessi

sulla classifica finale di tale

torneo,

Una nota a parte meritano

i due tornei di Go. uno dispu-

tato sulla scacchiera 9x9 e
l'altro su quella regolare di

19x19.
Questi due tornei sono ri-

sultati i più frequenti dopo
quello di Othello (10 parteci-

panti ciascuno) ed hanno
presentato praticamente lo

stesso schieramento di par-

tecipanti se si escludono i

programmi Go 4 (solo 9x9)
e Stone (solo 19x19).

Ebbene, a conferma di co-

me spesso le versioni « ridot-

te» dei giochi propongano ri-

svolti tattici e strategici pro-

fondamente diversi rispetto

a quelle originali, le classifi-

che risultano decisamente
differenti; solo Tango e Cin-

go hanno mantenuto la stes-

sa posizione in entrambe le

gare, ma si è trattato degli

ultimi due posti.

Per il resto l'unico pro-

gramma che si è dimostrato

valido su tutte e due le ver-

sioni è stato l’olandese Go-
liath che ha guadagnato un
argento ed un bronzo; da
notare invece come i due
vincitori si siano classificati

appena sesto e ottavo nel-

l'altro torneo.

Per motivi di spazio que-

sto articolo è corredato dalle

tabelle relative solo ai tornei

con il maggior numero di

partecipanti e cioè Othello,

Go 9x9, Go 19x19, Scac-
chi, Dama Internazionale.

Dama Italiana e Back-
gammon.

Per gli altri vi comunico a

parte solo i vincitori delle

medaglie.

Le conferenze

A lato dell'evento agoni-

stico e sempre sull'argo-

mento, si sono tenute nu-

merose conferenze i cui re-

latori erano nella maggior
parte gli autori dei vari pro-

grammi. i quali illustravano

le problematiche incontrate

Medaglie assegnate in altri tornei dell'Olimpiade

Aw«ri Oro
Argento
Bronzo

Marco 1Francia

1

Wah 1Olanda

)

Conchus 1Inghilterra

ì

"* Oro
Argento
Bronzo

Alcolmasler Bridge (Gallesi

Vtech (Ingilterra)

Oxford Bridge 3 1Inghilterra

1

Cinesi'
Oro
Argento

Bronzo

Acer Chirese Chess (Taiwan

1

Chess Expert Acme (Taiwan)

Elephanl (Taiwan

1

Connect Oro
Argento

Victor (Olanda

1

Heap (Inghilterra

1

Four Blitz (Olanda)

Dominoss Oro
Argento
Bronzo

Luciano ISpagna

)

Seneca (Spagna)

Rio de la Piata (Argentina)

Go-Moku Oro
Argento
Bronzo

Matena (URSS)
Homuku Sapiens (URSS)
Domino (Cecoslovacchia)

Scrabble Oro
Argento
Bronzo

Crab (USA/Inghilterra)

Tyler (USA)
Quetzal (Inghilterra)

Internazionale
Oro
Argento
Bronzo

Dios '89 (Netherlands)

Truus (Netherlands)

McDammen INetherlands

)

Italiana

Oro
Argento
Bronzo

Chinook (Canada)
Checkersl (USA)
Toumament Checkers (USA)

Backgammon Oro
Argento
Bronzo

Neurogammon (USA)

Video Gammon (USA)
Saitek Backgammon (Netherlands)

e le soluzioni adottate.

Purtroppo e nonostante i

miei ripetuti sforzi non pos-

seggo ancora il dono dell'u-

biquità, per cui, divertendo-

mi troppo nel seguire le va-

rie partite, non ho avuto il

tempo (e la voglia) di seguire

questo apetto dell'Olim-

piade.

A mia parziale scusante
debbo dire che fin dal primo
giorno gli organizzatori ave-

vano annunciato che tutti gli

intervenuti sarebbero stati

raccolti in un libro dall'invi-

tante titolo «Heuristic Pro-

gramming in Artifìcial Intelli-

gence: thè First Computer
Olympiad» che, curato da
David Levy e Don Beai, verrà

pubblicato per il Regno Unito

della Ellis Horwood Ltd e per

gli USA da John Wiley.

Rimango perciò in attesa

dell’uscita di questo prezioso

volume (prevista per la fine

dell’anno) per tornare seria-

mente sull'argomento.
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Problema.

Come avere una visione

unitaria dell’azienda?

Soluzione.

Mosaico-4GL:

l’arte software per la

gestione più evoluta.

Mosaico-4GL, ovvero la soluzione alla gestione delle im-

prese anni ’90. Disponibile su una vastissima gamma di

sistemi operativi, garantisce operazioni svolte

po reale, in ambiente di Database di IV genera-

zione. La visione unitaria aziendale che l’im-

piego di Mosaico-4GL offre è tale da ii

grare in un’ottica di controllo e “gover-

no” i vari settori aziendali con il ri-

sultato di una gestione più corret-

ta, più evoluta, più strategica.

Le Soluzioni shr
L’informatica dal volto umano Gruppo Ferma

SHR ITALIA s.r.l. - Via Faentina 175/A - 48010 Fornace Zarattini (RA)
Tel. 0544/463200 (16 linee r.a.) - Fax 0544/460375

*»r* n^o/624778 - VA 0332/231334 - MO 0536/20379 - PA 091/6817344 - CA 070/495774
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Esercizi di programmazione

con 123 e Quattro
di Francesco Petroni e Luigi Sandulli

Molti dei nostri lettori, specie i

più giovani, probabilmente

hanno partecipato a Corsi di

Programmazione che è

possibile seguire in un buon
numero di scuole di vario

livello, in scuole superiori,

nelle università oppure in

strutture private come quelle

che organizzano Corsi di

Informatica riconosciuti dalla

Regione

Caratteristica comune di questi corsi,

qualsiasi denominazione abbiano, è una
certa «astrattezza» dei contenuti, nel

senso che le indispensabili esercitazioni

pratiche vengono sempre svolte su ar-

gomenti poco concreti, del tutto inutiliz-

zabili in reali ambiti applicativi.

Questo succede per ovvi motivi. Il

primo è quello di dover scegliere eserci-

zi specifici su ciascun argomento tratta-

to (esercizi monoargomento) che nella

realtà non esistono, il secondo è quello

di poter affrontare argomenti indipen-

denti dal linguaggio che si sta usando.

Ad esempio un programma di ordina-

mento ha uno svolgimento del tutto

indipendente dal linguaggio (Cobol, Ba-

sic. Fortran), e una volta tracciato lo

schema logico della sua soluzione, que-

sto risulta valido per qualsiasi lin-

guaggio.

Un'altra motivazione consiste nel ri-

tardo con il quale i programmi scolastici

riescono a stare dietro alla rapida evolu-

zione della tecnologia informatica, per

cui risulta indispensabile creare un patri-

monio comune di cultura elementare

uguale per tutti. Ad esempio se il corso

riguarda linguaggi più recenti, non do-

vrebbe aver senso studiare un program-

ma di ordinamento, in quanto è probabi-

le che esista uno specifico comando
che esegue direttamente l'ordinamen-

to. In realtà la finalità didattica giustifica

qualsiasi «astrattezza», per cui anche lo

scoprire «l'acqua calda», come potreb-

be essere ad esempio lo scrivere un

programma di ordinamento dBASE III,

risulta utile.

Programmazione con
lo Spreadsheet

Lo strumento di programmazione più

atipico è sicuramente costituito dal si-

stema di Macro presente ormai in tutti i

prodotti di tipo Spreadsheet, sia per il

vincolo «ambientale» costituito dal fatto

che tutto quello che succede deve ap-

parire alla luce del tabellone, sia per il

fatto che la Macro è stata inizialmente

intesa come funzionalità accessoria ri-

spetto all'utilizzo in modalità diretta del

tabellone.

Con l'evoluzione degli Spreadsheet

ed in particolar modo in questi ultimi

mesi con lo scossone dato al settore

dall'uscita del Lotus 123 Rei. 3 e del

Borland Quattro Professional, e un po'

prima dal più tradizionale MS EXCEL, la

Macro è diventato uno strumento più

serio, adatto non solo allo sviluppo di

piccole utility da parte dell'utente finale,

ma anche ad applicazioni chiuse vere e
proprie.

Trascurando il fatto che. parallela-

mente, su altre pagine della rivista par-

liamo di questi stessi prodotti da diffe-

renti punti di vista, affrontiamo qualche

esercizio di programmazione Macro.

Problematiche base e

soluzioni consolidate

Gli argomenti più tradizionali nella

programmazione sono gestione delle

Variabili, dei Vettori e delle Matrici, i

concetti e le istruzioni per gestire la

Condizione, le istruzioni con le quali

generare dei Cicli, le istruzioni di Salto,
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un programma

di Salto condizionato, di Salto con ri-

torno.

Tutti questi argomenti si ritrovano nel

Tabellone Elettronico e nelle sue Istru-

zioni Macro. Anzi, le soluzioni scelte nei

vari prodotti sono pressoché allineate a

quelle adottate nel Lotus 123, che rap-

presenta lo standard di mercato, segui-

to, specialmente nelle impostazioni fon-

damentali. da tutti gli altri.

Ad esempio la definizione di una va-

riabile. che in Basic si fa scrivendo una
istruzione X=10, nel foglio elettronico si

fa scrivendo 10 in una cella, le cui

coordinate rappresentano il nome della

variabile, riutilizzabile ad esempio in una
formula.

All'inizio, prima deH'affermarsi delle

soluzioni Lotus 1 23. che si poggiano sul

concetto fondamentale di cella, esiste-

vano altri prodotti, oggi caduti in disuso,

che permettevano di definire le righe e
le colonne, oppure di definire esterna-

mente al tabellone delle variabili che poi

potevano essere utilizzate al suo in-

terno.

Il concetto, basilare in programmazio-
ne, di ciclo può essere sviluppato su più

celle, ognuna delle quali assume il valo-

re di un elemento del ciclo. Questa è
una soluzione «statica», oppure, tramite

una Macro, si può realizzare un ciclo

«dinamico», con il quale una cella assu-
me un valore via via variabile, sulla base
del quale si mettono in moto altri proce-

dimenti di calcolo.

Negli esercizi che faremo tratteremo,

nel modo più semplice possibile, pro-

prio questi argomenti fondamentali in

programmazione.
Abbiamo lavorato con I' 1 23 della Lo-

tus e con il Quattro delle Borland (l'ulti-

mo esercizio è stato realizzato con il

nuovissimo Quattro Professional). Ogni
esercizio occupa una videata. della qua-

le riportiamo un Hard Copy su carta che
risulta più leggibile, anche se meno
colorata, di una foto.

Premettiamo infine che consideriamo
noto il comando che permette di Nomi-
nare una Zona o una Cella, per cui ad

esempio quando indicheremo la cella o

la variabile TEMP, intenderemo la cella
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che è stata battezzata con tale nome. In

tal modo ovviamente si evita la scomo-
dità di doversi riferire alle celle indican-

done le coordinate.

Diciamo anche per note le modalità

con le quali si Nomina e si lancia l'ese-

cuzione di una Macro.

Caso 1: soluzione della funzione
Y=F(X) per un dato valore di X
Questo è l’esercizio più elementare e

consiste nel risolvere una qualsiasi fun-

zione di calcolo dipendente da una va-

riabile X, per un determinato valore di X.

Per funzione si può intendere una qual-

siasi operazione che può essere una
semplice addizione oppure una compli-

catissima formula scientifica, che in

ogni caso deve contenere la variabile X.

La Y poi non è altro che il risultato del

calcolo e nel caso del foglio elettronico,

sarà direttamente la cella che contiene
la formula a far apparire il valore del

risultato nel momento stesso in cui la

formula viene immessa nella cella.

La Funzione che abbiamo utilizzata,

come mostrato in figura 1 , è un sempli-

ce Seno che richiede come solo para-

metro l’angolo espresso in radianti. Il
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valore dell'angolo è stato inserito non
nella formula, ma nella cella sottostante

quella contenente la funzione vera e
propria. Quindi come argomento della

funzione non è stato scritto il valore

angolare, ma il riferimento della cella

che lo contiene. Ovvero Seno di X, dove
X = 1.57 rad. (90').

Questo è uno dei Dieci Comanda-
menti del lavoro sullo Spreadsheet. Nel-

le formule non vanno mai scritti valori

numerici, ma solo riferimenti a celle.

Caso 2: sviluppo dinamico della

funzione Y=FfX) tramite Macro

In questo secondo esercizio sviluppia-

mo la stessa funzione di prima per una
serie di valori angolari di cui impostiamo
il valore iniziale, l'intervallo e il valore

finale.

Il programma deve quindi generare
una serie di valori X sfruttando tre varia-

bili predefinite contenenti i valori carat-

teristici della serie stessa (START. END,
STEP). inoltre deve, per ogni valore X
generato, calcolarne il Seno.

Nel programma illustrato nella figura

2. viene usato il comando PONI che
serve per impostare con un valore, an-

che risultante da una funzione, una
qualsiasi cella del foglio. PONI è la

classica istruzione di assegnazione.

Il ciclo viene gestito con una istruzio-

ne di salto all'inizio del programa (Istru-

zione SALTO) e con il controllo del

raggiungimento del valore finale (Istru-

zione SE).

Con la prima riga del programma si

posiziona il cursore all'inizio dell’area in

cui si è previsto l’output e si inizializza la

variabile TEMP con il valore di inizio

della serie di valori (valori START), trami-

te l'istruzione PONI (TEMP; START).
Il comando BASSO sposta il cursore

nella riga sottostante. Mentre all'interno

del ciclo si provvede a sistemare, con
comandi di movimento e un comando
di Copia, nella cella cosi raggiunta il

nuovo valore di TEMP calcolato con il

comando PONE.
Subito dopo viene spostato il cursore

una cella a destra e qui viene copiata la

variabile FUNZ, nome cui corrisponde

una cella dove è stata scritta la funzio-

ne, che nel frattempo ha calcolato il

valore del Seno di TEMP, e tramite il

comando Zona Valore, di cui nel pro-

gramma si vedono solo le iniziali, si

cancella la formula e si lascia il risultato.

A questo punto il cursore viene ri-

mandato a sinistra nella colonna dei

valori X per il proseguimento del ciclo.

Da notare (vedi l'istruzione SE) come
l'istruzione eseguita in caso di Vero si

trova sulla stessa riga del test mentre
l'alternativa sta nella riga in basso, tanto

è vero che sotto il test di uscita, quindi

nel caso di test non verificato, troviamo
l'istruzione di salto incondizionato all'ini-

zio del ciclo, che cosi riprende.

Prima di passare al secondo caso
abbiamo voluto risolvere lo stesso pro-

blema utilizzando altre funzionalità e

quindi abbiamo scritto un secondo pro-

gramma (D) anche questo illustrato nel-

la figura 2.

Innanzitutto sono state nominate sia

la colonna che contiene la serie di valori

da elaborare che quella che conterrà i

risultati elaborati. La prima istruzione

utilizza il comando DATA RIEMPIE per

assegnare dei valori alla colonna conte-

nente i valori X.

Questo comando chiede quattro para-

metri che sono nell'ordine; il vettore o

la zona di celle da riempire, il valore

iniziale, l'incremento ed il numero fi-

nale.

L'istruzione successiva è quella di

scrivere la funzione da calcolare nella

prima cella della zona dei risultati e da li

in basso per tutta la zona. Infine tramite

il comando Zona Valori visto in prece-

denza. si eliminano dalla colonna dei

risultati le formule lasciando solo i va-

lori.

Caso 3: sviluppo di Z= F(X, Y)

tramite il comando Dati Tabella

Vediamo ora una delle funzionalità più

evolute presenti negli Spreadsheet, il

comando Dati Tabella.

Questo comando, eseguibile anche
direttamente, permette di calcolare in
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diverse modalità, una o più formule al

variare di uno o più parametri da esse
contenuti e di ottenere una tabella che
presenti i vari risultati.

Il nostro esempio si articola sul calco-

lo di una funzione di due variabili i cui

valori vanno sistemati ai bordi della ta-

bella che conterrà i risultati.

I valori vanno sistemati nella prima

colonna e nella prima riga della tabella

stando attenti che la cella che incrocia

la colonna con la riga rimanga vuota.

Questo perché è proprio nell'angolo in

alto a sinistra della tabella che va scritta

la funzione che si intende calcolare.

Prima di scrivere realmente la formu-
la bisogna però scegliere due celle qual-

siasi del foglio che faranno da supporto

allo strumento durante lo sviluppo del

calcolo e che svolgono la funzione di

variabili.

Queste due celle assumeranno auto-

maticamente tutti i valori disposti ai

bordi della tabella in tutte le possibili

combinazioni.

Per ogni combinazione di valori la

formula verrà calcolata e il risultato po-

sto nella tabella in corrispondenza del-

l'incrocio tra i due valori presi in esame.
Nell'esempio, mostrato in figura 3, si

può notare come vanno sistemati i vari

elementi. La funzione utilizzata, per non
complicare le cose, è una semplice ele-

vazione a potenza tra le due variabili.

Caso 4: sviluppo di

una funzione logica

Una cella può contenere valori o for-

mule, ma anche direttamente condizioni

in cui si possono confrontare valori nu-

merici o valori alfabetici. Il test fornisce

il valore numerico 0 nel caso in cui la

condizione non sia verificata. 1 nel caso
contrario.

Ad esempio si può scrivere

(Al =A2).5, che vale 0 se il contenuto

di Al è differente da quello di B1.

altrimenti vale 5.

Altra possibilità è quella di utilizzare la

funzione @SE, che richiede una condi-

zione e poi altri due parametri e cioè la

risposta in caso di test positivo e quella

in caso di test negativo.

L'esempio di sopra diventa
@SE(A1=A2;5;0)
Come esercizio abbiamo creato due

colonne, la prima contenente valori nu-

merici e la seconda alfabetici. Nelle due
colonne seguenti abbiamo inserito le

condizioni da testare. La prima verifica

la parità dei numeri contenuti nella pri-

ma colonna testando il valore del resto

della divisione tra il numero e 2. @MO-
D(X;2)=0.

Il test alfabetico è più classico. Si

tratta di testare infatti se il contenuto
delle celle è uguale al valore «ROMA»,
solo che questo è inserito in una funzio-

ne logica di tipo @SE. Tale funzione a

seconda del risultato del TEST restitui-

sce. rispettivamete i valori 1 00 e -
1 00.

Nell'ultima colonna a destra c’è una
formula con la somma dei due test

precedenti e che quindi potrà assumere
i quattro valori -100, —99, 100 e 101
tramite i quali possiamo risalire alle

quattro combinazioni possibili ottenibili

con due test.

Caso 5: gestione di un vettore
tramite funzione specifica

Affrontiamo con questo esempio il

problema della gestione di vettori e
matrici tramite le specifiche funzioni

chiocciolina ed in particolare vediamo il

funzionamento della funzione ©SCEL-
TA che permette di puntare ad un dato
elemento del vettore e di estrarlo,

Il vettore come detto prima non è
altro che un insieme di celle adiacenti

su una riga o su una colonna contenenti
valori numerici o alfabetici. Nel caso di

utilizzo della funzione (©SCELTA le varie
celle potrebbero essere anche sparse
per il foglio, in quanto gli elementi del

vettore, ossia gli indirizzi delle celle,

vanno specificati uno ad uno.
Il primo argomento della funzione è

l'indice che esegue il puntamento, e
tutti i successivi sono gli elementi del

vettore. Il limite superiore dei valori

gestibili sta nel massimo numero di

caratteri che può contenere una cella

(255).
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L'esempio mostrato in figura 5 è mol-

to semplice. Si tratta infatti dei giorni

della settimana inseriti in sette celle.

L'indice è anch'esso contenuto in una
cella ed è affiancato alla cella della

funzione vera e propria che. come già

detto, contiene la cella dell'indice come
primo argomento e le celle contenenti i

nomi dei giorni come argomenti succes-

sivi.

Il valore risultante dalla funzione
@SCELTA si aggiorna automaticamente
appena viene modificato il numero della

cella indice o il contenuto della cella

puntata.

Caso 6: gestione di una matrice
tramite funzioni specifiche

Le funzioni che riguardano le matrici

sono tre: ©SCANSVER, @SCANSOR e

@IND e permettono, con modalità di-

verse, di estrarre un qualsiasi valore

contenuto nella tabella. Vediamole più

in dettaglio.

Le prime due, @SCANSVhH e
@SCANSOR, sono simili in quanto ri-

chiedono gli stessi tre argomenti: Chia-

ve di ricerca, Tabella in questione e,

infine «salto» da compiere una volta

individuata la chiave nella tabella.

La differenza tra le due funzioni sta

nel fatto che la @SCANSVER esegue la

ricerca sulla prima colonna della tabella

mentre @SCANSOR lavora sulla prima
riga (@SCANSVER sta per scansione
verticale). Ne consegue che quando
parliamo di «salto a partire dalla chiave»
intendiamo uno spostamento a destra

su una colonna adiacente mentre per

quanto riguarda la scansione orizzontale

il salto avviene verso il basso.

La terza funzione, @IND, richiede

sempre tre parametri che sono però:

indice orizzontale, indice verticale e ta-

bella dove ricercare. L'indice verticale

deve assumere valori compresi tra 0 e
numero delle colonne -1 e l'indice oriz-

zontale tra 0 e numero di righe — 1.

L'esempio illustrato in figura 6 è. co-

me gli altri, abbastanza semplice e con-

siste in una tabella di tipi di automezzi
con alcune caratteristiche per ciascuno,

come il tipo di carburante e velocità

massima in Km/h.
Abbiamo poi impostato i parametri

per ciascuna funzione in alcune celle.

Quindi quando abbiamo scritto le fun-

zioni utilizzando gli indirizzi di queste
celle come argomenti delle funzioni ot-

tenendo cosi il vantaggio di poter ese-

guire una nuova ricerca semplicemente
cambiando il contenuto della cella ester-

na e non il valore scritto nella formula.

Come si evince dalla figura 6 per lo

@SCANSVER la chiave deve essere per

forza un valore presente nella prima

colonna, mentre per la @SCANSOR, un
valore della prima riga. Per la funzione

@IND servono invece solo due numeri.

Caso 7: ricerca del valore

massimo su vettore

Torniamo alla elaborazione tramite

macro e cerchiamo di risolvere un altro

classico problema di programmazione
che sta alla base dei metodi di ordina-

mento di vettori: la ricerca del valore

massimo tra quelli contenuti nel vet-

tore.

Avremmo potuto, ma non lo abbiamo
fatto, utilizzare la funzione @MAX che
individua il valore massimo tra una se-

rie, senza però indicarne la posizione.

Come si può vedere dalla figura 7,

abbiamo costruito una serie di numeri e
abbiamo impostato le tre variabili ne-
cessarie al programma. Due di queste,
MAX e POS, conterrano a fine esecu-
zione rispettivamente il valore massimo
e la posizione della cella che lo contie-

ne, mentre TRANS è la variabile che
conterrà via via, durante l'esecuzione, i

valori da elaborare contenuti dalla ma-
trice.

Il programma comincia col posiziona-

re il cursore sul primo valore della serie

e inizializza le variabili MAX e POS con
appunto il primo numero della serie e
l'indirizzo che questo occupa nel foglio,

in modo tale che se fosse proprio il

primo della serie ad essere il massimo
con questa inizializzazione i valori sono
già corretti.

Una breve parentesi va aperta per
descrivere la funzione @CURSORE che
permette di ottenere le caratteristiche

della cella su cui è posizionato il curso-

re, quindi è possibile specificare nell'ar-

gomento della funzione non solo l'indi-

rizzo, che è quello che ci serve, ma
anche la larghezza, il formato, ecc.

Il ciclo comincia con lo spostamento
del cursore al successivo valore che
sappiamo essere più in basso, quindi

prosegue con la copia del valore nella

variabile TRANS e con il confronto con
la variabile MAX.
Se TRANS è maggiore di MAX. si

imposta MAX con il valore di TRANS
tramite il comando PONE, e subito do-

po. sempre con il comando PONE si

imposta POS con l'indirizzo attualmente

occupato dal cursore.

Nel caso di test negativo queste due
impostazioni vengono saltate e si passa
al test di fine vettore: se TRANS contie-

ne il valore «FINE» il programma finisce

altrimenti ricomincia il ciclo.

Caso 8: gestione di un ciclo

tramite il comando
"PER" (FOR... NEXT)

Come tutti i linguaggi che si rispettino

anche quello del Lotus 123 e del Bor-

land Quattro contiene una istruzione

che permette di controllare un ciclo in

modo automatico per un numero n di

volte.

L'istruzione contiene tutti i parametri

necessari al controllo del loop, che so-

no: cella di lavoro che viene incremen-
tata ad ogni ciclo, numero inizio, nume-
ro fine, passo di incrementazione e,

ultimo parametro, il nome del program-
ma che deve essere eseguito ad ogni

ciclo dell'iterazione.

A questo punto introduciamo il con-
cetto di sottoprogramma o subroutine e
cioè di una serie di istruzioni che devo-
no essere eseguite più volte nell'ambito

di uno stesso programma e quindi ven-
gono isolate dal nucleo principale per

poter essere richiamate e gestite con
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più facilità anche da diversi programmi.

In questo caso però, il sottoprogram-

ma è direttamente parte del programma
principale anche per farvi capire meglio

il meccanismo di funzionamento.

Il nostro obiettivo è quello di costruire

una serie numerica nelle celle di una

colonna e quindi, al fine di rendere

parametrìca la procedura, abbiamo crea-

to quattro variabili: IN contenente il

numero iniziale della serie. FIN quello

finale, PASSO contenente l’incremento

e LAVORO che conterrà il valore calco-

lato ad ogni iterazione.

Il programma si suddivide in un nu-

cleo che è composto dalle prime tre

righe ed un sottoprogramma composto
dalle ultime due.

Il programma principale non fa altro

che inizializzare la posizione del cursore,

quindi con l'istruzione PER parte il ciclo

come si può vedere dalla figura 8, l’ulti-

mo parametro del comando è semplice-

mente il nome del sottoprogramma
"D_10" ed è proprio questo che verrà

eseguito per N cicli.

Il sottoprogramma esegue lo sposta-

mento del cursore nella cella adiacente

verso il basso e vi copia la variabile

LAVORO che viene incrementata dall’i-

struzione di ciclo.

Terminato il sottoprogramma il con-

trollo ritorna all’istruzione chiamante e

se LAVORO non ha raggiunto il valore

di FIN il sottoprogramma viene rilancia-

to. Il programma principale conclude

con il comando di uscita.

Abbiamo volutamente tralasciato di

chiudere il sottoprogramma con l’istru-

zione RIENTRA. In realtà il sottopro-

gramma rientra lo stesso in quanto so-

no finite le istruzioni, ma è probabile

che la nostra «dimenticanza» possa da-

re dei problemi nel caso in cui vi siano

nidificazioni di richiami a subroutine.

Caso 9: programma riassuntivo

Abbiamo pensato di concludere con
un programma che tocchi un po’ tutti gli

argomenti trattati fin qui e che ci per-

metta di dare una occhiata alla possibili-

tà di «separare» il foglio su cui è scritto

il programma dal foglio su cui lo stesso
viene eseguito.

Abbiamo in questo caso utilizzato il

recente Borland Quattro Professional,

che dispone di comandi di gestione di

Finestre nelle quali inserire fogli anche
correiabili tra di loro con formule di

calcolo e con macro.
L'obiettivo del programma è costruire

una serie numerica evidenziando quali

di questi numeri siano multipli di 3,

eseguendo un test numerico, e quali

numeri contengano il carattere 1, test

alfabetico.

Per evidenziare questi numeri abbia-

mo pensato di scrivere la loro caratteri-

stica sulla destra del numero. Per fare

queste operazioni alquanto ripetitive,

abbiamo creato delle subroutine dedica-

te che vengono richiamate ogni volta

che si trova un numero caratteristico.

Il programma principale come quelli

visti in precedenza, cominica inizializ-

zando la posizione del cursore nella

prima cella della serie da costruire, che
come detto si trova in un foglio diverso

da quello che contiene il programma.
Viene anche inizializzata l’unica variabile

di cui abbiamo bisogno che abbiamo
chiamato CM.

Subito dopo comincia il ciclo proprio

con l'istruzione che verifica la condizio-

ne di uscita, quindi viene copiata la

variabile CM nella cella attuale.

Troviamo poi il primo dei due test,

quello numerico, che tramite la funzione

@MOD verifica se il numero contenuto
in CM, quello appena copiato, è un

multiplo di tre, e se il test risulta positi-

vo viene lanciato il sottoprogramma S_1
che sposta il cursore a destra di una
cella e scrive «MULTIPLO». Poi riporta

il cursore una cella a sinistra nella posi-

zione iniziale.

In ogni caso viene eseguito il secon-
do test, quello alfabetico, che si trova

subito sotto quello numerico e che indi-

vidua la presenza del carattere «1 », non
come numero ma come carattere alfa-

betico.

Chiaramente per fare questo test si è
dovuto per prima cosa trasformare il

numero in una stringa tramite il coman-
do @STRING(CM,0), dove 0 sta per
nessun decimale. Quindi si effettuata

una ricerca di stringa tramite il comando
@FIND, che chiede come parametri la

stringa da cercare, la stringa dove cer-

care e da quale carattere cominciare la

ricerca.

La funzione @FIND restituisce come
risultato della ricerca la posizione della

stringa cercata nella stringa principale,

quindi il risutato può essere un numero
che va dallo 0 se il carattere cercato è
proprio il primo, a N. mentre se il carat-

tere cercato non viene trovato. @FIND
dà come risultato ERR.
Testiamo quindi che il risultato del

@FIND sia maggiore o uguale a 0,

perché ERR non è né maggiore né
uguale a 0. In pratica se non c'è il

carattere 1 ,
si genera ERR e la seconda

subroutine viene saltata.

In ogni caso questo secondo sotto-

programma sposta il cursore due celle a

destra, in modo da non sovrapporsi

all'eventuale indicatore di multiplo, e

scrive «VI È L’1» per poi riportare il

cursore nella posizione di partenza,

pronto per un'altra eventuale iterazione.

Grazie al RETURN, presente nelle

due subroutine, il controllo torna al pro-

gramma principale e l'esecuzione ri-

prende esattamente dalla istruzione

successiva a quella che ha chiamato il

sottoprogramma. Tale istruzione incre-

menta la CM, sposta il cursore in basso
e fa ricominciare un altro ciclo.

Conclusioni

Non possiamo far altro che conferma-
re la «praticabilità della strada Macro»
anche da parte dei non esperti.

Costoro però, prima di lanciarsi in

sofisticate procedure, è bene che si

facciano le ossa con molti esercizi svolti

su problematiche apparentemente ele-

mentari ed astratte, ma che anticipano

tutti i problemi più complessi che sicu-

ramente troveranno in seguito.
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Autocad 10 - Lavoro in terza dimensione

Coordinate utente

In un prodotto CAD e in

Autocad in particolare

esistono tre grossi gruppi di

funzioni, quelle di DISEGNO
vero e proprio con le quali si

aggiungono elementi al

lavoro, quelle di EDITING con
le quali si manipolano
elementi già presenti.

L 'ultimo gruppo è costituito

dalle funzioni di AIUTO AL
DISEGNO che non hanno
influenza sul risultato finale,

ma solo sul modo per
raggiungerlo

di Francesco Patroni e Aldo Azzan

Per i meno addentro al mondo del

CAD va subito precisato che parados-

salmente le funzioni meno utilizzate so-

no proprio quelle di disegno, che sono
tralaltro poche. Queste consistono in

comandi con i quali si aggiungono al

disegno ENTITÀ (secondo la terminolo-

gia Autocad) come Linee. Archi. Cerchi.

Polilinee, ecc.

Più utilizzate sono le funzioni di EDI-

TING ed Autocad, sin dalle prime ver-

sioni. ne ha moltissime. Le funzioni di

Editing si possono dividere in funzioni di

modifica e/o correzione di qualcosa di

già disegnato e in funzioni di aggiunta di

nuovi elementi ottenuti manipolando gli

elementi già tracciati.

Mentre le funzioni di Disegno sono
intuitive, in quanto è intuitivo che per

realizzare un disegno occorre aggiunge-

re elementi, quelle di Editing lo sono di

meno, in quanto comportano la necessi-

tà di comprendere quali elementi del

disegno sono fondamentali e quali, in-

vece, possono essere «ricavati» mani-

polando quelli fondamentali.

La importanza delle funzioni di Editing

sta anche nel fatto che nella progetta-

zione tecnica, relativa cioè a soggetti

che debbono essere successivamente
realizzati con specifiche tecnologie, pre-

valgono concetti di ripetitività, i vari ele-

menti si ripetono simmetricamente.

specularmente, ecc.

L'abilità dell'operatore, del disegnato-

re o meglio del progettista, sta proprio

nello «sgamare» come ottimizzare la

realizzazione del disegno, individuando

gli elementi fondamentali e editandoli

per completare il disegno.

In figura 1 mostriamo l’Airplane, dise-

gno fornito in dotazione con Autocad
10, soggetto del tutto simmetrico, nel

quale risultano evidenti i vari elementi

base, come tronchi dì carlinga, ali, e
risulta evidente la loro totale simmetri-
cità.

Come esempio di funzione di Editing

citiamo la funzione SERIE che permette
di disegnare un elemento base e di

replicarlo più volte. Lo esemplifichiamo
con la figura 2 in cui appare evidente il

processo costruttivo, che parte da pochi

elementi di base replicabili per M righe

e N colonne. Altra possibilità, anch'essa
evidenziata dalla figura 2, è quella di

eseguire delle SERIE Polari in cui vanno
indicati CENTRO della serie, ANGOLO
da occupare, numero di elementi o an-

golo tra elementi.

Citiamo e mostriamo anche il potente
comando RACCORDO, che dalla elabo-

razione di due elementi già presenti (un

segmento ed un arco) traccia un arco di

raccordo il cui raggio può essere scelto.

Dalla figura 3 si può notare anche come
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il comando sia «intelligente» nel senso
che dalla modalità di selezione dei due
elementi «individua» punti e orienta-

mento del raccordo.

In generale quindi dato un obiettivo

da raggiungere le strade percorribili so-

no numerose. Quelle che utilizzano al

meglio le potenti funzioni di Editing so-

no sempre le più veloci e sicure. La

scelta di una o dell'altra dipende dalla

conoscenza del prodotto e dalla pratica

dell'operatore.

Non va infine dimenticata la presenza
del linguaggio Autolisp che permette

agli utenti più evoluti di costruirsi propri

specifici comandi che possono ulterior-

mente migliorare le potenzialità dello

strumento.

Con l'occasione anticipiamo che nel

prossimo numero tratteremo specifica-

mente il set di funzioni relative alla

gestione dei Blocchi, che rappresentano

il gradino più avanzato tra le funzioni di

Editing, in quanto permettono di rende-

re modulare la produzione del disegno,

suddividendo appunto in «blocchi».

Aiuto al Disegno

Altrettanto importanti sono le funzioni

di AIUTO AL DISEGNO che non servo-

no per produrre elementi o per editarne,

ma per agevolare la produzione. L'insie-

me di funzioni dì Aiuto al Disegno, as-

sieme a quelle di Controllo della Visua-

lizzazione, sono state profondamente
rivoluzionate con l'ultima versione di

Autocad, la Release 10, che permette di

lavorare in un ambiente tridimensionale

e che quindi necessita di specifici stru-

menti di supporto.

La funzione «novità» è costituita dalla

possibilità di utilizzare, nello stesso di-

segno tridimensionale, più sistemi di

coordinate oltre a quello generale (detti

rispettivamente WCS e UCS, World Co-
ordinates System, quello generale, e
User Coordinates System, gli altri) e di

passare dall'uno all'altro in modo da
operare sempre nelle migliori condizioni

«ambientali».

Ad esempio se si deve tracciare un
elemento bidimensionale su piano che
risulta inclinato nel WCS, si può definire

un UCS nel quale tale piano corrisponda

al piano XY e sul quale si possa operare

più agevolmente.

Quindi in tale caso un problema tridi-

mensionale diventa operativamente bi-

dimensionale e risulta semplificato, per

quanto, come vedremo, l'operatore non
possa del tutto prescindere da una buo-

na conoscenza di base delle problemati-
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che sottostanti alla definizione del-

l'ambiente di lavoro in cui opera.

Tale conoscenza, molto intuitiva in un
ambiente bidimensionale che può sem-
pre essere assimilabile ad un foglio di

carta a quadretti, non lo è assolutamen-
te in un ambiente tridimensionale, che
comporta la presenza del problema ag-

giuntivo costituito dal come rappresen-

tare un soggetto spaziale su un suppor-

to piano, come un foglio o un video.

Per dare una idea della maggiore diffi-

coltà operativa nel tridimensionale ab-

biamo realizzato una sorta di reticolo

spaziale (figura 4) ottenuto con segmen-
ti punteggiati e che corrisponderebbe

nel piano ad una semplice e ben leggibi-

le Griglia.

In tale quadrettatura spaziale abbiamo
piazzato un TETRAEDRO, le cui facce

non sono complanari ai tre piani XY, XZ
e ZY. Anche questo oggetto non è

completamente leggibile, come sareb-

be invece un parallelogramma in una

Figura 2 - Autocad 10
Funzione Serie.

In un disegno molto
ripetitivo va individua-

to l'elemento base
che poi può essere re-

plicato in più esempla-
ri mediante semplici e
comode funzioni di
Serializzazione, che
permettono di duplica-

re rettangolarmente e
polarmente.

quadrettatura piana.

In altre parole uno strumento CAD
per quanto sofisticato non può sempli-

cemente mostrare uno spazio quadret-

tato sul quale l'operatore possa diretta-

mente e senza ambiguità posizionare

elementi spaziati, come anche un sem-
plice Punto XYZ.

In Autocad l'ambiente operativo d'e-

lezione è il Piano di Costruzione (che è
un piano XY il cui valore Z è pari al

valore dell’elevazione) in quanto ci si

può lavorare direttamente con gli stru-

menti di puntamento e di tracciamento

e con le funzioni di Aiuto come Griglia e
Snap. La novità di Autocad 1 0 è che tale

Piano Corrente può essere, mediante le

funzioni UCS, spostato ed orientato nel-

lo spazio a piacimento.

Ad esempio si può tracciare un Arco
su un piano inclinato definendo, anche
solo per un attimo, un sistema di riferi-

mento utente in cui quel piano sia il

Piano di Costruzione.
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Controllo della visualizzazione

Un oggetto tridimensionale non può
essere completamente controllato se

non per mezzo di più viste che l'osser-

vatore deve poter analizzare assieme.
Autocad 1 0 permette di suddividere il

video in più finestre in ognuna delle

quali si può definire una «vista» dell'og-

getto progettuale, allo scopo appunto di

ottimizzare il lavoro di controllo. Le fine-

stre possono essere fino a 4 nella ver-

sione MS-DOS e fino a 1 6 in quella per

sistemi più sofisticati.

La vista standard è la tradizionale

vista piana che mostra il Piano di Co-
struzione, che inizialmente corrisponde
al piano Z=0 sul quale quindi si posso-

no, con gli strumenti di puntamento,

impostare i valori X e Y.

Va precisato che alcuni comandi di

DISEGNO accettano direttamente valori

tridimensionali (es. LINEA), altri no (es.

ARCO) e che esistono comandi di dise-

gno specificamente tridimensionali co-

me 3DFACCIA e 3DPOLI.
I comandi per cambiare la visualizza-

zione nella finestra corrente sono due
PVISTA e VISTAD, ed ambedue dispon-

gono di comode finestre di dialogo con
le quali le varie impostazioni risultano

facilitate.

Con il PVISTA si ottiene una vista

parallela, mentre con il VISTAD si ottie-

ne una vista più realistica, e cioè una
vista prospettica. Rimandiamo ad altra

occasione la trattazione della vista pro-

spettica anche se in una delle illustrazio-

ni a corredo ne è stata eseguita una (il

cubo della finestra più grande di fig. 12).

II comando PVISTA è molto semplice

in quanto necessita della semplice im-

missione di una direzione di vista. Dire-

zione che si ottiene digitando angolo

rispetto al piano XY e al piano ZY.

oppure le coordinate di un punto che il

comando unisce idealmente al punto

0,0,0 (tale punto è peraltro gestibile per

mezzo di una variabile di sistema).

La vista si chiama parallela perché le

varie linee parallele dell'oggetto proget-

tuale rimangono tali anche nella vista, in

quanto il punto di osservazione ideale è

posto all'infinito lungo la direzione scel-

ta. Nella vista più realistica VISTAD le

linee convergono verso un punto di

Mira che va indicato, oltre al punto di

Osservazione ed a varie altre speci-

fiche.

Tornando al PVISTA indicando, ad
esempio, il punto 0,0,1 si ottiene una
vista PIANA, oppure indicando la dire-

zione 0,1,0 (o, il che è lo stesso,

0,1000,0) si ottiene una vista di fronte.

La finestra di dialogo semplifica le

operazioni, indicando le varie viste con
nomi chiarificatori (fig. 5). Permette sia

di indicare una tipologia mediante una
ICONA sia un angolo rispetto al piano

corrente, dialogando con la barra del

menu a destra. L'Icona in alto a destra

(sempre fig. 5) indica una «bussola»

con la quale è possibile orientare via

mouse le due direzioni della vista.

Se si lavora con quattro finestre si

può ad esempio fissare vista SINISTRA,
PIANA e FRONTE e nella quarta una
ASSONOMETRIA. Ognuna delle fine-

stre è attiva, nel senso che si può
lavorare su qualsiasi delle quattro e ve-

dere i risultati contemporaneamente an-

che sulle altre.

Prima di descrivere nel dettaglio le

modalità di gestione di un Sistema di

Coordinate Utente, citiamo la possibilità

di eseguire disegni «assonometrici»,

ovvero disegni bidimensionali sviluppati

in un sistema di riferimento assonome-
trico, che non ha nulla a che vedere con

Figura 4 - Autocad W
Reticolo Spaziale.

Con Autocad si lavora

sul «Piano di Costru-

zione» sul quale si uti-

lizzano i vari strumenti

di aiuto al disegno, co-

me Griglia e Snap. Per
lavorare nello spazio si

ricorre alle funzioni di

gestione degli UCS,
che posizionano il

«Piano di Costruzio-

ne » Non esiste la

possibilità di operare
in una griglia spaziale.

poiché la quantità dei

puntini della griglia sa-

rebbe tale da rendere

mcomprensibili i vari

allineamenti.

Figura 5 - Autocad 10
Punti di vista 3D.

Per avere il miglior
controllo di un oggetto

tridimensionale occor-

re lavorare con più fi-

nestre ognuna delle

quali è bene che abbia

È possibile impostare

sia viste parallele (co-

mando PVISTA) sia vi-

ste prospettiche (co-

mando VISTAD). En-

trambi i comandi di-

spongono di comode
finestre di dialogo che
facilitano le operazioni.

Anche nelle viste pre-

definite (es FRONTE.
SINISTRA, ecc) è pos-
sibile scegliere un an-

golo di visuale.

Figura 6 - Autocad 10
Griglia Assonometrica.

L'Assonometria è la

più semplice modalità

di disegno dì un og-
getto tridimensionale

in una rappresentazio-

ne bidimensionale.
Autocad permette di

lavorare in un ambien-
te assonometrico, in

come Griglia e Snap,
diventano assonome-
trici. Il disegno è però
bidimensionale e non
va confuso con la vista

assonometrica di un
oggetto progettato in

terza dimensione.
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una vista assonometrica (ad es. coman-
do PVISTA, punto 1.1,0.5) di un oggetto
progettato nel tridimensionale.

Il comando con il quale attivare que-

sto surrogato di «terza dimensione» e

SNAP/Stile/Assonometrico. In pratica

appare un sistema di riferimento con tre

assi, uno verso l'Alto, quello a Destra

angolato di 30 gradi, rispetto all'orizzon-

tale e quello a Sinistra, angolato di 1 50.

Una volta impostato questo sistema
di riferimento (vedi fig. 6) si può passare

dall'uno all'altro dei tre piani assonome-
trici (Alto, Sinistro e Destro) con il co-

mando PIANOASS. Citiamo anche la

presenza di alcune varianti di comandi
di tracciamento specifiche per tale si-

stema di riferimento, come ELLISSE/
cerchioAss, che permette di tracciare

un cerchio che appare come una ellisse

su uno di questi piani. Tali possibilità

sono state utilizzate nel realizzare il di-

segno in figura 6.

Ripetiamo che in tale caso il disegno

è bidimensionale e non ha nulla a che
vedere con l'esempio che illustreremo

tra un po' e che è sviluppato nello

spazio e per il quale l'assonometria è

(correttamente) solo una delle modalità

di visualizzazione.

Non va infine dimenticata l'altra Am-
biguità dovuta all'utilizzo del sistema di

rappresentazione Wire Frame, che mo-
stra gli spigoli degli elementi. Si veda la

figura 7 in cui ci sono due finestre, una
orizzontale in cui appaiono tre oggetti,

apparentemente identici, visti in pianta.

Dall'assonometria in basso si vede
come i tre oggetti siano differenti. Il

primo a sinistra è un oggetto fatto di

spigoli, il secondo è una scatola cubica,

con il coperchio e la terza una scatola

cubica senza il coperchio, che mostra

quindi il suo contenuto.

È evidente che i tre oggetti debbono
essere costruiti in modo differente, uti-

lizzando o comandi LINEA o comandi
FACCIA.

Sistema di coordinate globali e
sistemi di coordinate utente

Per ovvi motivi di spazio, siamo co-
stretti a dare per scontata la conoscen-
za del significato del concetto di siste-

ma di riferimento cartesiano.

Ogni funzione di disegno che neces-
siti dell'immissione di un punto accetta

che questo sia espresso mediante le

sue coordinate digitate da tastiera oppu-
re immesse mediante il sistema di pun-
tamento costituito dal mouse o dalla

tavoletta.

Nel primo caso occorre passare le tre

coordinate X,V,Z. Oppure ci si può limi-

tare alle prime due X, Y se la Z ha il

valore dell'elevazione corrente. Per
cambiare l'elevazione il comando è
ELEV. Il piano XY al livello della eleva-

zione corrente si chiama Piano di Co-
struzione.

La maggiore difficoltà sta nella nostra

«non abitudine» a «disegnare nello spa-

zio», per cui suggeriamo subito qualche

esercizio di «riscaldamento», come
quello di figura 8. Preparate quattro

finestre, con una vista SINISTRA, zero

gradi, e una PIANO (in alto da sinistra),

e una FRONTE, zero gradi, e una ASSO-
NOMETRICA. ottenibile con l'Icona

Freccia verso Nord Est e con un angolo

di 30 gradi (in basso da destra). In

pratica si tratta di organizzare le tre

proiezioni ortogonali e una assonome-
tria.

Provate poi a immettere, digitandone

le coordinate, una entità 3DLINEA (o

semplicemente LINEA) oppure 3DPOLI.
cercando di prevederne l'effetto sulle

quattro viste. È evidente che segmenti
perpendicolari ad uno dei tre piani del

sistema di riferimento scompaiono nella

vista perpendicolare a quel piano.

Nella nostra figura si può notare co-

me le scritte immesse su ciascuna vista

«sbucano» ovviamente fuori anche nel-

le altre, inclinate o perpendicolari, in

quanto sono anch'esse oggetti che ap-

partengono al disegno.

Nel caso di lavori più complessi è

possibile creare uno o più sistemi di

riferimento arbitrari, detti UCS, User Co-
ordinates System, la cui origine sia posi-

zionata a piacimento nel WCS e i cui

assi sono ruotati e direzionati a piacere.

L'unico vincolo è rappresentato dalla

«convenzione della mano destra» con la

quale ogni sistema di riferimento ha la

direzione dell'asse Z obbligata, nel sen-

so che si può assimilare alla mano de-

stra in cui il pollice è l'asse X, l'indice

l’asse Y e il medio l'asse Z (nella mano
sinistra l'asse Z è orientato nell'altro

senso).

Un UCS, opportunamente posiziona-

to. permette di spostare il Piano di

Costruzione e quindi di semplificare il

lavoro nell'ambiente tridimensionale, in

quanto sul nuovo piano di costruzione è

possibile utilizzare tutti gli strumenti di

aiuto al disegno come la Griglia, lo

Snap, ecc. ed è possibile utilizzare tutte

le primitive di disegno anche quelle più

complicate.

L’UCS è solo uno strumento di aiuto

in quanto le varie parti della composizio-

ne, in qualsiasi sistema di riferimento

siano tracciate, fatto parte dello stesso
disegno. È AUTOCAD che provvede a

ridurre tutte le coordinate, in qualsiasi

Figura 7 - Aulocad IO

Ambiguità tndimensio-

mensionale comporta
un primo tipo di ambi-

guità intrinseco della

modalità di rappresen-

tazione sul video. Una
seconda ambiguità di-

pende dall'uso della

modalità Wire Frame
llil di ferro) nel rappre-

sentare gli oggetti,

nella quale una super-

te i suoi spigoli La pri-

ma Figura è effettiva-

mente composta da li-

nee, la seconda da
facce, la terza solo dal-

le facce laterali, per
cui si vede il prisma al

suo interno.

Figura 8 - Autocad IO
Linea spezzata nello

La rappresentazione di

un oggetto nello spa-

zio è sempre ambigua.

Una sola vista non
permette di compren-
derne la forma o l'an-

damento. Occorre
quindi ricorrere a più

viste da differenti pun-

ti di vista. Poiché nel

semplice disegno del-

la spezzata spaziale

sono state inserite ah
cune scritte va notato
come esse appaiano
variamente orientate

nelle varie viste.
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sistema siano state immesse, in coordi-

nate globali.

Prima di descrivere le modalità di

creazione di una UCS descriviamo bre-

vemente le piccole Icone con le quali

Autocad indica, in basso a sinistra in

ciascuna finestra, il sistema di riferi-

mento operante al momento.
Due frecce indicano la direzione posi-

tiva degli assi X e Y. Se alla convergen-
za delle due frecce appare una crocetta

questa indica l'origine, che non appare
se l'origine non è presente nella vista.

Se il sistema di coordinate attivo è
quello principale appare anche un W,
che sta per WCS, altrimenti non appare
nulla.

Un quadratino alla convergenza delle

frecce X, Y indica che il sistema di

riferimento è visto dall'alto, ovvero dalla

Z positiva, altrimenti il quadratino non
c'è. Una Icona rappresentante, un po'

«drammaticamente», una matita spez-

zata sta a significare che l'Icona parlan-

te non è visualizzabile e che quindi non
è possibile definire punti tramite punta-

mento. in quanto uno degli assi X o Y

forma un angolo inferiore ad un grado

con la direzione dell'angolo visuale.

Questa simbologia un po' invadente,

che è peraltro gestibile per mezzo delle

variabili di sistema, in realtà risulta esse-

re molto utile quando si stia lavorando

con un soggetto spaziale e ci si debba
quindi orientare correttamente.

Come definire un UCS
Facciamo riferimento alle foto di figu-

ra 9. 10, 11 che mostra la finestra di

dialogo con la quale si sceglie l'UCS da
rendere attivo, la finestra che appare

quando si voglia definire un nuovo UCS,
e una finestra grafica che aiuta nella

definizione degli UCS più semplici.

Un nuovo UCS, va innanzitutto bat-

tezzato. e poi va scelta la modalità con

la quale impostarlo. Le modalità appar-

tengono a quattro tipologie, ognuna del-

le quali comporta delle sotto modalità:

1 — UCS generico.

Esistono varie modalità che richiedo-

no tanti più elementi quanto più il nuovo
UCS differisce con quello da cui si parte

(in genere dal WCS).
Va comunque digitato o puntato il

nuovo punto d'origine e null'altro se i

tre assi sono paralleli a quelli del WCS.
Oppure occorre un altro punto se si

Figure 9. 10. 11

Autocad 10 - Definizio-

ne delle coordinate
utente.

Nello stesso lavoro è
possibile utilizzare sia

le coordinate generali

sistema IWCSI sia

più sistemi di coordi-

nate utente. UCS. co-
munque posizionati,

che possono essere
battezzati per usi suc-
cessivi. La definizione

di un nuovo UCS può
avvenire attraverso va-

rie finestre di dialogo,

che permettono di im-
postare le numerose
varianti attraverso del-

le semplificazioni ope-

vuole una rotazione degli assi X e Y ed

un allineamento dell'asse Z.

Il metodo più generale è quello che
richiede tre punti, l'origine, un punto
che determini la direzione dell’asse X e
l'ultimo che determina il piano XY. In

quanto comprende l'asse X prima defi-

nito e il secondo punto immesso. L'as-

se Z è determinato dalla regola della

mano destra.

2 — UCS ruotato attorno ad un asse
del WCS.

Occorre semplicemente indicare l'as-

se e l’angolo di rotazione.

3 — UCS orientato secondo un'entità

già definita.

Se è già stato tracciato un elemento
spaziale, ad esempio un 3DFACCIA.
questo può essere preso come elemen-
to di riferimento per definire un nuovo
sistema UCS. In tal caso l'origine coinci-

de con il primo punto, l'asse X coincide

con il primo segmento, l'asse Y con il

quarto segmento, mentre l’asse Z rima-

ne definito dalla regola della Mano De-
stra.

La casistica è ricca in quanto il nuovo
UCS dipende dal tipo di oggetto tridi-

mensionale sul quale ci si appoggia.

4 — UCS orientato secondo la vista

corrente.

Se si sta lavorando con una vista

particolare, che ad esempio renda piana

una faccia dell'oggetto progettuale, si

può definire un UCS per il quale il piano
XY, e quindi il piano di costruzione,

coincida con tale superficie.

L'origine rimane invariata. Con tale

sistema di definizione sono state appo-
ste le scritte, complanari con il video,

della figura 8.

Ricordiamo che non c'è necessità di

definire più sistemi di riferimento che
abbiano i rispettivi piani XY paralleli, in

quanto questa necessità e risolta dal

comando ELEV, che permette di defini-

re e mantenere costante il valore della

coordinata Z, e tale valore vale per tutte

le operazioni bidimensionali eseguite in

seguito, fino ad una nuova impostazio-
ne di ELEV.
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Tre esercizi

Concludiamo proponendo tre eserci-

zietti di crescente difficoltà illustrati ri-

spettivamente nelle tre figure 12, 13 e
14.

Il primo è un cubo nello spazio, sulle

cui sei facce sono stati disegnati sei

cerchi. Poiché è l'esercizio più semplice
abbiamo lasciato le facce parallele ai

piani del riferimento WCS.

I due cerchi sulle facce parallele al

piano XY non necessitano di propri

UCS, basta utilizzare il WCS. con eleva-

zione 0, per il cerchio sulla base e con
un'elevazione pari al lato del cubo, per il

cerchio sulla faccia superiore.

Occorre poi definire due UCS. uno
che abbia come Piano di Costruzione il

Piano XZ del WCS e l'altro il piano YZ.
Definiti ed entrati nei due nuovi sistemi
di riferimento, si possono facilmente

tracciare gli altri cerchi,

Le cose si complicano un poco quan-
do occorra lavorare su piani inclinati,

non tanto perché occorre definire degli

UCS inclinati, ma in quanto occorre rive-

dere su ciascun Piano di Costruzione i

valori di Griglia e di Snap.
Nel nostro esercizio, che rappresenta

un Cuneo attraversato da un foro cilin-

drico, la difficoltà maggiore non è stata

quella di determinare i due UCS (ad

esempio se ne può ottenere uno me-
diante rotazione rispetto all'asse Y e
l'altro «appoggiandosi» alla faccia obli-

qua tracciata con il comando 3DFAC-
CIA), quanto quella di disegnare le trac-

ce del buco, che sono un cerchio sulla

faccia verticale ed un'ellisse sulla faccia

obliqua.

Per chi ricordasse l'articolo sulle su-

perfici tridimensionali e in particolare le

superfici rigate, citiamo un tentativo di

coilegare Cerchio ed Ellisse con una
superficie rigata. Tentativo che ha dato

dei risultati non soddisfacenti, in quanto
i segmenti prodotti non sono risultati

paralleli.

La cosa è risultata giustificata dal

fatto che il comando SUPRIG. che uni-

sce due linee con tanti segmenti, suddi-

vide le due linee (nel nostro caso la

circonferenza e l'ellisse) in parti uguali.

E le proiezioni dei vari archi in cui viene

suddiviso il cerchio non possono corri-

spondere alle porzioni di ellisse.

Conclusioni

L’ultimo esercizio utilizza l'affascinan-

te comando Funzione di Coon, che trac-

cia una superficie spaziale che collega

quattro linee comunque poste nello

spazio, ma che debbono essere tra di

loro collegate ai vertici.

Abbiamo tracciato quattro archi nello

spazio, i due più piccoli paralleli tra di

loro, i due più grandi perpendicolari ai

piccoli e a loro volta giacenti su piani tra

di loro perpendicolari.

Il successivo comando SUPCOON
prevede l'impostazione delle due varia-

bili con le quali si determinano il nume-
ro delle fette, nei due sensi, con le quali

viene realizzata la superficie, e la sele-

zione delle quattro curve.

Si può concludere confermando la

potenza e sottolineando la facilità d'uso

delle nuove funzioni presenti in Autocad
10, sia quelle di Disegno, come la SUP-
COON, sia quelle di Aiuto, come le

UCS, sia quelle di Visualizzazione, come
le Finestre. Tutte queste, se coniugate

con una buona predisposizione al ragio-

namento in termini spaziali da parte

dell'operatore, permettono di raggiun-

gere qualsiasi risultato progettuale.
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PlayWorld 1
di Francesco Carlà

Fratelli di sangue simulato

ho il piacere di darvi il

cordialissimo benvenuto ad
un altro numero del nostro

Playworld. A parte l'enfasi

non è che abbia grandissime

cose da dirvi: sento sempre
più odore di novità

interattive in casa Philips (i

mai abbastanza implorati

CDI di cui vi ho già parlato

spesso e sufficientemente

volentieri...) e anche indìzi di

limiti sempre più evidenti

anche nelle potenti case
sedici bit. Così se dovessi
stabilire se è più grande la

Cinemaware con i suoi

progetti futuribili cui le

Kult

Patrick Dublanchet, Michel Rho
e Stephane Picq

Exxos IFR)

Amiga. Atari ST, PC Iimmagini
dalla versione Amiga)
CTO

A me il software francese

è sempre piaciuto. Ricordo

perfettamente di avervi par-

lato di Le passagers du Vent,

di Le Manoir de Mortvielle.

di Crash Garret e dei migliori

prodotti realizzati in France.

Quello che c'è di buono nei

loro software è la francesità.

il carattere francese che
esprimono con congegni in-

terattivi spesso molto raffi-

nati e originali. Ed è proprio

quando non scimmiottano lo

macchine attuali sono
assolutamente inadeguate,

oppure la Exxos che
spappola il già mitico

Dungeon Master con questo
stupefacente Kult. beh se
fossi chiamato ad una simile

scelta credo proprio che
sceglierei la Exxos perché
crea prodotti sforzandosi di

cucirli addosso alla

tecnologia disponibile, senza

farci trascorrere inaudite ore

di loading syndrome in

attesa della schermata
successiva.

Naturalmente la

Cinemaware è grande e
aspetto con ansia i suoi

stile americano o inglese,

quando si lasciano andare al-

la loro tradizione culturale,

proprio in quel caso raggiun-

gono i risultati migliori. Co-
me questo stupendo Kult

che dovete assolutamente
interagire al più presto. Scrit-

to dal duo Dublanchet/Rho
che. senza andare a control-

lare. giurerei essere il re-

sponsabile di Macadam
Bumper. di Crash Garret e di

Capitan Blood e Satum Pur-

ple Day. Specie Garret, Blo-

od e Purple sono molto im-

prossimi It Carne From The
Desert (vedete immagini dal

demo in Panorama) e TV
Sports Basketball.

Sto già mentalmente
componendo la classifica dei

dieci software del 1989 e mi
vengono sempre in mente
gli stessi titoli: Test Drive 2,

Kick Off. TV Sports Football.

Journey. Rocket Ranger,

RVF Honda. F16 Falcon.

Space Quest 3. Zak MC
Kracken and thè alien

mindbenders. Popolous. FI

Manager, Kult. War in thè

middle Earth, Speedball.

Zany Golf, Lord of thè Rising

Sun. E non sarà facile

portanti per arrivare a Kult

che di certo è ormai un pun-

to fermo nella storia del soft-

ware. Mettete una dose di

Marble Madness. tre dosi di

Dungeon Master, ancora
una dose di tradizioni fumet-
tistiche francesi alla Moe-
bius, scecherate il tutto in un
drive Amiga o Atari St (i quali

scecherano sul serio il mate-
riale simulato loro inserito...)

e avrete una novella interatti-

va in cui non sapete da dove
partire, se non per sommis-
simi capi, non sapete che

decidere le posizioni e
estrarre gli inevitabili esclusi.

Qualcosa potete fare anche
voi scrivendomi rapidamente

le vostre preferenze, si

vedrà di tenerne il massimo
conto.

Mi annoio un po' in questo
triste autunno interattivo: le

pupille e tutto il mio
impianto nervoso anelano
insopportabili tensioni

simulate.

Stanco delle scialbe ruggini

dei drive tre e mezzo,
aspetto rivoluzioni dai dischi

ottici. Pena inarrestabili

deperimenti psichici.

Perciò spero

cosa fare, e lo imparate se-

condo dopo secondo come
in una vita artificiale in cui le

vostre esperienze sensoriali

e culturali precedenti servo-

no a poco, e soprattutto non
sapete assolutamente dove
andrete a finire e quale sarà

la vostra sorte. Siamo in-

somma persi per sempre nel

culto simulato di uno o più,

giovani dei che non ci aiuta-

no a ritrovare la memoria.
Sembra un po’ la storia di

Brataccas, ma in fondo è la

solita storia triste degli eroi

interattivi: memoria e cultura

inesistenti, ansimare simula-

to senza una goccia di sudo-

re, corse disperate negli im-

peri artificiali, qualche arma
che presto si spunterà e
nessuna informazione sul fu-

turo. La vita di un software

come Kult è tutta sullo scre-

en: vanamente e inutilmente

si affollano istruzioni e ma-
nuali. novelle e altri ammen-
nicoli: vivere o non vivere

simulatamente è tutta una
questione di environment fi-

siologico. In Kult siamo eroi,

davvero eroi, di una storia

senza senso comune (che è
quello che ci vuole perché.
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ditemi, a cosa serve il senso
comune reale in un attraente

mondo simulato, Simulmon-
do?). Comunque quello che
il mio senso comune ha ela-

borato della gita nel mondo
di Kult è questo: un dio do-

minatore e più che biblico

(Antico Testamento) ha crea-

to una città celeste compli-

cata e allarmante. Ci abitano

mostri creati da difficili fanta-

sie simulate e personaggi
terribili ospitati in stanze del

grande labirinto. È un dio

vecchio, ingrigito negli anni

delle sue scialbe lotte contro

se stesso, facile alla furia e

alla rabbia, instancabile ap-

passionato del terrore inte-

rattivo e della sfida contro

l'uomo. Lo guardano a vista,

succubi del suo sciagurato

potere, impietosi sgherri di

pixel che non conoscono
sentimenti e infondono, la

grandezza del software è an-

che e soprattutto in questa
inusualissima capacità di tra-

smettere emozioni, autenti-

co panico nel malcapitato

eroe. Il master, all'inizio della

vita, ci regala un oggetto;

altri secondo la migliore tra-

dizione dell'uomo raccoglito-

re interattivo delle adventu-

re. li troveremo, vivendo a
sufficienza, nelle stanze e
nei luoghi della città oscura.

Sulla destra, scolpiti nella

carne dello screen, i migliori

e più chiari comandi iconici

della storia, perdipiù spiegati

simultaneamente per i culto-

ri dell'alfabeto, in tre lingue

(non la nostra). I comandi
sono tutti nuovi e non hanno

molto a che fare con le solite

icone 'prendi' 'lascia' e roba

simile. Ingegnosamente l’in-

terattività vitale esplode in

congegni inediti tipo il con-

trollo delle capacità psichi-

che (il cervello si vede lette-

ralmente pulsare...) o il click

dell'ultraviolenza con mano
tesa in un colpo di karaté.

Tutti facili da usare, fisiologici

nella simulazione, precisissi-

ma nell'effetto, così va natu-

ralmente a finire che m'im-
possesso di un mucchio di

conoscenze nuove e incontro

la Signora degli Scorpioni nel

suo sancta sanctorum, oppu-
re prendo la via della terribile

porta 'de profundis' armato
soltanto di belle speranze si-

mulate e di una corda lancia-

tami dal master in segno di

stima. Posso perdermi nel

'ring', restare abbagliato dalla

vista ultra ray, finire in un
poco consolante iperspazio

tra un porta e l'altra. In qua-

lunque caso la scelta è tra

vivere o morire immerso in

una melassa chiara con l'uni-

ca soddisfazione, inedita per

un corpo umano cadavere
che non ha questa chance
visto che appunto è cadave-

re, (ma magari da morti ci

riusciamo a sentire tutto e
non lo sapremo finché non
saremo appunto morti...) di

sentire le proprie stanche
membra risuonare (splash)

con un significativo tonfo nel-

la succitata melassa.

Kult è il software dell'esplo-

razione cattiva, l'avventura

più coinvolgente che mi sia

mai capitato di interagire.

500 CC Motomanager

Vincenzo Volpe, Ricky Cangini,

Davide Massarenti IAmiga

I

Stefano Balzani, Ivan Venturi

<C64)

Daniele Tinti, Fabio Ferrerò

<PC IBM e co.)

Simulmondo (Italia)

tei. 051/251338
Amiga, C64, PC IBM e co.

(schermate versione Amiga)

Stavolta tocca alla Formu-
la 1 del motociclismo, cioè

alla classe 500, che mette
in pista tremende moto ca-

paci di velocità stratosferi-

che e dotate di congegni
tecnici (telaio, gomme, so-

spensioni etc. etc.) per sfor-

zare le leggi di gravità e un
mucchio di altre consuetudi-

ni umane che a questi cen-

tauri semidivini (e spesso
molto vicini al creatore an-

che per ragioni di rischio di

andarlo a trovare) non sono
per nulla note anzi le ignora-

no bellamente con grave de-
trimento del nostro morale
visto che noi non siamo per

nulla in grado di emularli.

Emularli no, si è detto uno
dei team di Simulmondo.
ma simularli si.

Così è nata l’idea di 500
CC Motomanager che pre-

vede ancora una volta tutto

il realismo e tutta la gamma
di possibilità di una vera sta-

gione mondiale di motoci-

clismo.

Stavolta Simulmondo si è
addentrata, grazie anche ai

preziosissimo aiuto tecnico

di Carlo Sabbatini e degli al-

tri esperti del settimanale a

tutto motore Rombo, nei

box di queste bestie moto-
rizzate facili a sorpassare i

trecento chilometri all'ora;

cosi hanno deciso che tutto

doveva essere possibile e
che nessuna delle sensazio-

ni che si provano in motoci-

cletta doveva essere trascu-

rata, incluse quelle più peri-

colose e improbabili nella

nostra povera vita reale e

tanto più appetibili ad esse-

re simulate. Infatti il bello

della simulazione e le sue
grandi possibilità di sviluppo

stanno proprio nella chance
che offre ad ordinari esseri

umani di vivere esperienze

altrimenti non possibili. Ed
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impennare una moto da tre-

centocinquanta all'ora temo
proprio che faccia parte di

questa specie di esperienze.

Comincia la mia nuova vi-

ta di motomanager. Ho tro-

vato uno sponsor che corte-

semente mi ha omaggiato
di un pacchetto di milioni di

$$$ e cosi posso tranquilla-

mente affrontare la mia pri-

ma stagione di team mana-
ger delle 500 CC simulate. Il

computer mi propone una
dopo l'altra le scelte che ho

a disposizione. Il primo pas-

so è ingaggiare il pilota: non
troppo caro, almeno non su-

bito perché avrei grosse dif-

ficoltà a mantenerlo, ma
neppure troppo scarso per-

ché in tal caso non mi servi-

rebbe a molto avere una
bella moto se il tipo che ho
preso non vale molto. In

medio stat virtus e perciò

anch'io cerco di stare il più

possibile nel mezzo valutan-

do con attenzione le virtù e i

difetti del mio centauro (dei

miei centauri). Risolto il pro-

blema umano è giusto che
mi dedichi a quello meccani-

co: scegliere una moto tra

quelle disponibili è una fac-

cenda assai seria visto che
si tratta, oltre che di un di-

lemma economico (c'è sem-
pre il solito budget da tene-

re d’occhio) anche di un an-

cor più intricato amletismo
tecnico: potenza, affidabilità,

resistenza, tenuta di strada,

guidabilità sono solo alcuni

dei parametri che vanno te-

nuti assolutamente presenti

per non fare passi di cui più

avanti è assai probabile pen-
tirsi, La moto va poi messa
in assetto giusto e questo
vale sia nella fase delle qua-

lificazioni che in quella della

gara vera e propria. Comun-
que ci sarà da modificare le

cose più o meno in ogni

gran premio (qui si corrono

tutti e sedici quelli del mon-
diale) per adattarsi alle diver-

se caratteristiche tecniche

dei circuiti: non avrete mica
intenzione di correre con le

stesse gomme al Gran Pre-

mio d'Inghilterra a Doning-

ton, dove piove quasi sem-
pre. e a Jerez in Spagna do-

ve il sole ti appiccica addos-

so la tuta simulata (e le

gomme nel frattempo spal-

mano il battistrada sulla pi-

sta). Per cui è meglio rego-

larsi bene e fare le cose con
calma: in 500 CC Motoma-
nager ci sono tutte le gom-
me possibili e naturalmente

anche tutti gli altri pezzi che
compongono una moto da
corsa che si rispetti.

Così, seguendo i consigli

del capace manuale oppure
facendo di testa vostra se
ve ne ritenete in grado, sa-

rete impegnati a mettere la

moto nelle condizioni giuste

per il miglior risultato tecni-

co. Adesso correte un solo

gran premio se avete scelto

l'opzione «un gran premio e
basta», oppure l'intero cam-
pionato del mondo se avete

optato per «tutto il mondia-
le». In tal caso mettetevi co-

modi perché la faccenda du-
ra qualche decina di ore. Na-
turalmente potete salvare

tutto e ricaricarlo quando vi

pare, anzi vi consiglio di far-

lo sempre così nessuna del-

le vostre esperienze andrà

sprecata e potrete riprender-

la ogni volta che vorrete.

Preparato il team viene il

momento delle qualificazio-

ni. In qualifica ci vogliono

gomme ad hoc e bisogna

anche regolare sospensioni

e ammortizzatori. Alla fine si

può partire. E la sorpresa è
davvero grande dando
un'occhiata al simulatore
della qualifica nella versione
Amiga (ma quelle C64, PC
IBM e Atari ST non differi-

scono molto): pensate a

Starglider 2, vettoriale soli-

do, e immaginate di farci

una corsa in moto, avendo
quindi la possibilità di veder-

vi arrivare addosso le curve

e oltretutto essendo in gra-

do di piegare a destra e a

sinistra con una fedeltà si-

mulata terrificante e con la

stessa fedeltà e velocità po-

trete vedervi addosso i car-

telli che segnalano la dire-

zione di marcia, le costruzio-

ni dei box e gli spalti delle

tribune. Dal punto di vista

degli occhi del pilota simula-

to e all'interno del suo fragi-

le cupolino di plexiglass che
vedrete sul video. Ma la co-

sa più realistica e insieme
innovativa è la possibilità di

vedere gran parte della pista

e valutare le distanze da una
curva all'altra potendo dav-

vero pilotare a vista come in

un gran premio reale.

Con un'altra opzione si

può fare un giro di ricogni-

zione della pista in elicottero

per saggiarne le difficoltà e
alla partenza della gara si

Interstandard C64,

Amiga, Atari ST, PC

Vorrei che venissero aboli-

ti gli inìzi degli articoli perché
sono in assoluto la cosa più

difficile che possa capitare

ad un giornalista. In un mix
veloce di originalità e passio-

ne sono a cominciare al mo-

scatta dai box in una zooma-
ta che porta fino al nastro di

partenza. Rosso giallo ver-

de. Partiti. A questo punto

siete davvero in pista e po-

tete usare il collaudatissimo

sistema di icone e controlli,

assistito dalle immagini in

stile TV in semi full screen e
uguali a quelle che ho appe-
na finito di descrivere più

sopra. Durante la gara ve-

drete tutte le situazioni te-

cniche e non (incidenti, ca-

dute. impennate, sorpassi,

etc. etc.) nel preciso mo-
mento in cui si verificano,

con stessa definizione di

una telecamera TV, e potre-

te intervenire direttamente

su tutto quello che riguarda

il vostro team. Il tutto con
due postazioni per la gara a

due giocatori.

do circense: Bally Hoo!, Bal-

ly Hoo! (Venghino signori

venghino): lo spettacolo va
ad incominciare.

La Rainbow Arts ha co-

minciato da qualche anno a

fare dei game piuttosto inte-

ressanti per il mercato euro-

peo: non è che abbiano mol-

to di tedesco (la Rainbow
Arts è tedesca), ma comun-
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me all'altezza di quelli arca-

de. Oltretutto con una bel-

lezza grafica fuori misura. Ne
riparleremo il mese prossi-

mo quando i due software
usciranno.

Se il vostro sogno è simu-
lare le dinasty del Texas che
com’è noto commerciano in

petrolio, finalmente potrete

coronarlo a dovere con que-
sto Oil Imperium della
Rainbow Arts che per l'ap-

punto si picca di riprodurre

alla perfezione tutte le affa-

scinanti fasi della commer-
cializzazione del mitico olio

nero. Se volete il mio parere,

e deve essere così visto che
state leggendo queste righe,

affermerò che il punto di ri-

ferimento di questo softwa-
re. cioè il bellissimo Ports of
Cali della Aegis, non è stato

minimamente avvicinato.
Comunque grafica e interat-

tività di questo software so-

no più o meno nella media e
anche il divertimento che
procurano si aggira su quegli

stessi livelli.

Phobia è l'ultimo game di

Anthony Crowther di cui

avevo voglia di parlare anche
qualche riga più a proposito

dei parallaxes (essendo stato

il grandissimo Anthony a

que sono prodotti molto pro-

fessionali e ben realizzati.

Questo succede sia all'eti-

chetta madre che alle altre

etichette distribuite dalla

Rainbow. per esempio alla

Golden Goblìns di Circus At-

tractions. Dalla Rainbow è
uscito questo complesso e
interessante Spherical che
mi ricorda molto Solomon's
Key un game underground
delle sale giochi che qualcu-

no ricorderà. Anche qui si

tratta di collezionare oggetti

e di spiccare balzellai qui e
là fino a completare la miria-

de di screen disponibili. For-

se fuori moda, ma gustoso.

Ho nelle mie mani i demo
di due grossi game di questo
autunno: Shadow of thè Be-

ast della Psygnosis e Xenon
2 Megablast dei Bitmap
Bros uscito dalla Image-
works. Non do mai giudizi se
non ho i game finali, ma sta-

volta devo proprio dire di es-

sere rimasto sorpreso dalla

qualità di questi due prodotti

e specialmente da quello dei

Bitmap. Beast è un game di

cattiveria e barbarie nei me-
andri di una civiltà fuori ma-
no che di civile non ha pro-

prio un fico secco. In questo

software la cosa più diaboli-

ca è l’effetto parallattico as-

sicurato allo schermo, con il

risultato di ritrovarsi con una
fantastica sensazione di pro-

fondità del campo visivo. Mi

spiace solo che il tema non
sia all'altezza della tecnica.

Megablast invece è il massi-

mo risultato prodotto da
chiunque nel tentativo di da-

re agli home computer, ga-
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Licence lo kilt.

smo su tutti quelli che si

prendono troppo sul serio e

che nel software (e nella vi-

ta) sono un bel po'. Il gatto

dorme e sogna e possiamo
infilarci nei suoi sogni che
sono quelli tipici dell'inver-

no: cioè sci. pattinaggio e

scherzi invernali. Attenti al

dispettosissimo cane. Un
bravissimi agli autori Cargill

e Wilkes.

Simulatori di motocross

produrre i primi esempi di

questo genere di grafica con

Gryphon); Crowther fa ormai

un gioco all'anno e sempre
con più stanchezza, regalan-

doci la sua bravura e il suo
mestiere, ma senza nessuna
delle idee geniali che ce lo

avevano reso così simpatico.

Oltretutto è passato un sac-

co di tempo da Kettle o da
Potty Pigeon che sospetto
fortemente che pochi di voi

rammentino, per cui appro-

fondisco Phobia dicendovi

che si tratta di uno shoot’

em a scrolling orizzontale,

ben realizzato, ma secco co-

me un albero in autunno. E

mi dispiace moltissimo dirlo.

Invece Licence to Kill è

assolutamente la migliore

versione interattiva tratta da
un film di 007 che Domini-

que e Mark (i boss della Do-
mark) abbiano mai sfornato.

Non che il game faccia nulla

di sconvolgente, solo è rea-

lizzato con precisione grafica

(e luxury) e coinvolgente di-

namica di gioco, lo me lo

comprerei. Distribuito da Le-

ader.

Vi omaggio di uno screen

Garfield Winler's Tail.

di Airborne Ranger e di Foft

per rimediare la mancanza
di immagini a corredo dei

game nel numero scorso e
passo a parlarvi di questo
stupendo Garfield Winter's

Tail della The Edge che è la

seconda puntata del succes-

sone dell’anno scorso dedi-

cato al popolare felino. Spri-

te immensi, grafica top e
una gran massa di simpatia

irradiano da questo software

che cala un sipario di umori-

degni di questo nome non
ce n’è. perciò prodotti come
questo Super Scramble Si-

mulator della Magnetic
Fields/Gremlin sono da con-

siderarsi più che validi an-

che se, per forza, l'anda-
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è un picchiatore simulato
hard core che sconsiglio a

quelli più impressionabili tra

voi. Gli altri possono acco-
modarsi alla cassa. In Italia

dalla Lago.

Uno dei più antichi vi-

deogame della storia, e an-

che uno dei più resistenti

concetti di gioco ancora in

circolazione, è senza dubbio
alcuno QIX della Taito che
fa il paio con Arkanoid della

medesima casa nipponica e
che di recente è stato ri-

strutturato e riportato al suc-

cesso nelle arcade. Non so
se vale la pena che io vi stia

a spiegare come funziona:

si tratta brevissimamente di

riempire aree di screen del

proprio colore ostacolati da i

nemici seminvisibili, ma non
per questo meno minaccio-
si. Oggetto da culto per tutti

gli appassionati di strategia

elettronica.

Strategia per strategia ec-

co un simulatore di uno dei

più accattivanti giochetti
passatempo dell'universo.

Noto in anglosassonia come
Slider, in realtà è il vecchio
giochino dei quadrettini nu-
merati inseriti in una tavola

mento un po' monotono e

legnoso del game che co-

stringe a interminabili salite

e discese (e qualche salto)

con la sola collaborazione di

un discreto sfondo parallatti-

co, non soddisfa compieta-

mente gli appassionati di

questo sport. Se aggiungete
poi il sistema di gioco trop-

po arcade (della serie se
sbagliate perdete una vita e

ne avete tre...) ne viene fuo-

ri un videogame più che un
simulatore. Però la moto è

disegnata molto bene.

È uscito anche per Amiga
Grand Prix Circuit della Ac-

colade di cui vi ho lunga-

mente parlato (benissimo)

quando uscì la versione PC.

La versione Amiga è pratica-

mente identica a quella Ega
per cui non c'è molto da
aggiungere se non che la

versione PC ha sempre i no-

ti disordini interattivi (vedi

interfaccia tastiera) che ral-

lentano un bel po' la simula-

zione. Morale della favola è
uno dei migliori software di

formula uno in circolazione.

By CTO.
La barbarie nei videogame

non è esattamente una
grossa novità visto che la

frequentano assiduamente
moltissime software house
e non pochi utenti che non

posso che biasimare. In

ogni caso dalla Palace ha

modo di uscire questo signi-

ficativo seguito dell'operina

Barbarian che a suo tempo,
1987 circa, ebbe non poco
successo specialmente per

C64. La cosa migliore di

questa sequel è certamente
l'animazione iniziale in cui

una tremenda mano schele-

trica tenta di carpire il no-

stro povero volto attonito

che fissa lo screen. Il resto
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rettangolare nella quale
manca un solo quadrettino

che permette di spostare gli

altri. Scopo del gioco rimet-

tere le cose in ordine nume-
rico progressivo. Se solo ne
avesse visto questa versio-

ne interattiva il vecchio Pita-

gora!

Cloni per cloni questo Sy-

stem 4 è un superclone del

leggendario Q+Bert. mitico

saliscendi della Gottlieb's

dotato della famosa pirami-

de sospesa miracolosamen-

te nel vuoto. Inarrivabile la

simpatia di Q+Bert che in-

fatti non viene eguagliata,

ma ottimo il modo di gioco

e la qualità della grafica che
mi fa assegnare a questo
software, senza tema di es-

sere smentito, la palma di

miglior Q + Bert clone di

sempre dopo il famoso Slin-

ky del 1984 della Cosmi, Se
vi ricordate ancora di quel

gioco non potete perder-
velo.

Indiana Jones and thè
Last Crusade è la terza pun-

nAMf^FROM

i casi, ma il primo game è

arcade e il secondo, già in

mio possesso nella stupen-

da confezione PC che è già

un must per gli appassionati

miei lettori, è un adventure

molto buono che sto cer-

cando di reperire il tempo
per provare, disegnato e
prodotto dalla stupenda mo-
da di Zak MC Kracken. In

uscita anche per Amiga, vi

consiglio di acquistare l'ad-

venture al più presto possi-

bile. Se volete lottare contro

i nazisti e non vi piacciono

le svastiche neppure simula-

te, l'occasione è quella

buona.

I giochi sul vecchio far

west non sono mai stati tra i

più popolari e neppure tra i

più venduti. Anche perché
spesso non sono stati nep-

pure realizzati con la qualità

e l'attenzione che il soggetto

avrebbe richiesto. Non è

questo il caso di Buffalo

Bill's Wild West Show, pro-

dotto dalla Tynesoft (GB)

con grossa classe e farcito

con le situazioni più classi-

che dei western. Perciò ci

sono gli scontri a fuoco, i

radei e gli indiani e tutti han-

no assolutamente la pistola

facile. Distribuito dalla Le-

ader.

Uscito da un bel po' nella

versione ST, questo Power-
drome dell'Electronic Arts è

abbastanza meno di quello

che sarebbe potuto sembra-
re. Attenzione non che sia

un brutto software: solo che
suggerisce tremende sensa-
zioni claustrofobiche ed è di

un futurismo metallizzato un

po' troppo cinico. Quindi è
assolutamente consigliato

tata della saga di Indy. intre-

pido avventuriero tecnologi-

co. confuso tra passato e

presente e in realtà operan-

te in un limbo dì mezzo che
non permette il riconosci-

mento del teatro e dell’epo-

ca storica delle sue mosse.
Di questo ultimo film di

Spielberg, che è reo confes-

so debitore di temi e veloci-

tà oltre che al cinema del

passato anche e tantissimo

ai fumetti e ai videogame,
sono uscite due versioni

software entrambe organiz-

zate dalla Lucasfilmgames e
distribuite in Nordamerica
dalla Electronic Arts e in Eu-

ropa dalla US Gold (in Italia

da Leader): il titolo è il me-
desimo del film in entrambi
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Sleeping Gods Lie. Ktngdoms ol England.

stesse che già conoscete e
apprezzate, se le apprezzate,

e il parser usufruisce delle

solite possibilità. Certo se
non v'iscrivete al club non
potrete averla, a meno di

non frequentare angiporti

maleodoranti (leggi rivendite

di software abusivo o pirati

postali) o avere sufficiente

pazienza da reperire il nume-
ro di Computer e Videoga-

mes inglese di luglio o ago-

sto. Vi danno anche un sac-

co di altra roba e forse potre-

per gli amanti di queste
emozioni fredde. By CTO.
Da qualche parte nel som-

mario vi ho parlato del nuovo
software della Cinemaware
che sta per prendere il volo

e che si chiama It Carne
From The Desert. Ambienta-
to nelle zone più desertiche

degli States, e basato sulle

leggende cinematografiche
degli anni Sessanta delle

creature abitualmente buone
e microscopiche improwisà-
mente divenute ostili e gi-

gantesche (tutto cominciò
con lo stupendo The Birds

del Maestro Alfred Hitchco-

ck) e in grado di minacciare

l'umanità stessa con la forza

della propria mole e non solo

di quella. Il demo che ho
visto ribadisce una volta in

più l'assoluto primato quali-

tativo della casa americana
quando si tratta di ambienta-
zione. grafica e suono. Re-

stano le perplessità sulle

loading syndrome che spe-

riamo siano meno intense in

questo game che negli altri

che lo hanno preceduto.

Dalla Empire, casa fondata

per produrre i game della

Oxford Digital, la casa di The
Hunt for Red October. esce
questo Spleeping Gods Lie

accolto tiepidamente dalla

critica inglese che come al

solito si guarda bene dal pre-

miare i tentativi di sperimen-
tazione e preferisce osanna-

re videogame discutibili e

monotoni. In realtà questo

game è un simulatore di av-

venture che non ha nulla da
invidiare a Total Eclipse o ad
altri game della Incentive e
funziona con un sistema mi-

sto di grafica disegnata e di

stanze autogenerate dal

computer che permettono
una enorme varietà di situa-

zioni e di possibilità. Probabi-

le che quello che ha urtato la

critica inglese sia l'impreci-

sione delle figure disegnate.

Uno scotto da pagare in fun-

zione della quantità delle

possibilità previste. In Italia

da Leader.

Britannia e Inghilterra an-

che nei mondi simulati di

Kingdoms of England. clone
di Defender of thè Crown
made in England che ripro-

pone temi e ambientazioni

supercare ai sassoni e agli

angli, stirpi cui. in parti più o
meno uguali, si deve fari ri-

salire la nascita della gente
d'Inghilterra. Solo per gli ap-

passionati del genere.
Dalla Magnetic Scrolls una

nuova adventure della pre-

miata serie The Pawn. ad-

venture collegata ad un'ini-

ziativa di club degli appassio-

nati della mirabolante casa di

Kerovnia. Il software in que-

stione si chiama Mith e po-

trebbe essere sottoposto al-

le amorevoli cure di Wiz se
non fosse Wiz medesimo ad
avere bisogno di cure. Am-
bientazione e grafica sono le

ste avere la chance d'incon-

trare Anita Sinclair.

Dalla CDS esce questo
Tank Attack di cui vorrei stril-

larvi qualcosa a velocità 50
frame per secondo (Kick of

Nazionale o su di lì) insieme
ad altri due wargame e cioè

Bismark e Waterloo. Questi

tre wargame sono un po'

diversi dalla solita produzio-

ne di questo tipo (SSI o simi-

li) perché usano interfacce

più raffinate e magari perdo-

no qualcosa in simulazione,

ma ci guadagnano in spetta-

colarità. In Tank Attack i pro-

tagonisti assoluti sono i car-
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tori per sentire se hanno in

mente di procurarselo.

G.NIUS è il nuovo game del-

la Lankhor. software france-

se nota ad una parte del

pubblico per essere l'autrice

di Le Manoir de Mortvielle,

software d'avventura interat-

tivo che ebbe un grande suc-

cesso specie in Francia nel

1987. Non è che da quel

momento la casa francese

abbia più fatto molto per ri-

confermare le proprie doti:

mi pare di ricordare un brut-

to game con carrarmati e

poco o nulla altro. Stavolta il

prodotto è ottimo: una gran-

de mappa tridimensionale e
un riuscito personaggio che
tenta d'ispezionarla. E un la-

birinto 3 D che sarebbe stato

più di moda qualche anno fa.

ma comunque dovrebbe
trattarsi di un genere che
non manca dei suoi estima-

tori. Mi piacciono molto gli

smalti delle lueine e l'appa-

renza supertecnologica delle

scenografie.

Prometto di non dimenti-

carmelo tanto presto. Da
CTO.
E per finire un bel tie in,

come si è soliti definire i

game tratti da film di succes-

so, è questo Red Heat della

Ocean. che in Italia (è l’ultima

cosa cinematografica di

Schwarznegger) è uscito co-

me Danto. Sono arrivato solo

fino allo screen della sauna e

ho imbottito di pugni un bel

po' di nerboruti in pixel. Certo

l'età media dei clienti di que-

sti prodotti non sarà altissi-

ma; comunque raffinato e

ben fatto. Da Leader.

game, in uscita dalla PSS e

da una software house fran-

cese sconosciuta, rappre-

sentano un obiettivo irrinun-

ciabile per tutti gli aficiona-

dos del genere.

Uscito dalla Enigmasoft,

assolutamente ignota soft-

ware house credo inglese,

questo Twylyte è uno di quei

game che guardo e interagi-

sco con la mano e l'occhio

sinistri, mentre i corrispon-

denti destri sono impegnati

rarmati. guidati con un siste-

ma iconico oltretutto buffo e

divertente. Ottocentomila
opzioni possibili come in

ogni wargame che si rispetti

e un mucchio di altre strava-

ganze belliche che mi spin-

gono a ordinarvi di procurarvi

questo software. Bismark e

Waterloo, invece, vi portano

in tempi di guerre più guer-

reggiate e meno attrezzate

dal punto di vista tecnologi-

co, anche se non meno san-

guinose e cruente da quello

umano. Il simulato annulla

l'effetto grandguignol, che
trattandosi di gesta napoleo-

niche casca a fagiolo, e resti-

tuisce tutte le mosse strate-

giche dei condottieri dell'Ot-

tocento. Anche questi due

altrove. E questo perché il

game esce senza nessuna
pubblicità e con un nome
che non invita certo alla si-

mulazione. E proprio da que-

sto genere di game a volte

vengono le sorprese. Infatti

anche questo è un simulato-

re di volo condito di eccel-

lenti argomenti vettoriali soli-

di, uccellacci maligni e altre

sorprese che. insieme alla

ragguardevole velocità e raf-

finatezza del tutto, mi hanno
convinto della bravura di Mr.

T. Barker, sconosciutissimo

programmatore di cui non so
di più. Chiedetelo in giro o
magari telefonate ai distribu-
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Anche questo mese altre

cinque felici immagini vi-

deoprintate per voi con la

fantastica macchina della Hi-

tachi. Stavolta tocca a cin-

que bellissimi screen tratti

da Kult, il grande software
interattivo della Exxos debi-

tamente. presentato qualche
pagina fa nel PW Avveni-

mento.

A parte la cover, che si

giova di una concentratissi-

ma atmosfera stile fumetti

anni Cinquanta, le altre im-

magini riguardano il The Ma-
ster's Orbit, una specie di

sala di accoglienza del no-

stro eroe, la porta De Pro-

fundis. la Stanza del Pozzo e

il bellissimo Ring.

Godetevele in pace stam-
pate e patinate, vi dovrebbe-
ro durare fino al prossimo
Playworld nel quale riaprirò

un altro numero della Simul-

posta per fare fronte al centi-

naio di lettere che si sono
accumulate sulla mia scri-

vania. MC
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MEGAGAME 64
di Marco Pesce

Scuola di videogame

Editor musicale

ultima parte

Con questa puntata abbiamo
finalmente concluso i listati

del nostro editor, ma prima di

cominciare ad illustrarvi la

funzione delle opzioni devo
informarvi su alcune
modifiche da apportare ai

listati precedenti (per fortuna

niente di complicato)

Alla riga 205 il JMP (OLDIRQ) va
sostituito con JMP Streff. Alle righe

22050 e 23050 occorre la stessa modifi-

ca; inserire tra la label e l'istruzione le

seguenti due istruzioni; LDA #00, STA
$FB.

Possiamo cominciare...

Il listato è completamente Basic, ma
chiaramente sul dischetto devono es-

serci anche i due file in LM delle scorse

puntate; volendo potete richiedere il

disco già pronto all'uso direttamente in

redazione.

Le quattro foto riguardano i menu che
ci aiuteranno nella creazione delle no-

stre colonne sonore. Dopo aver aspetta-

to qualche secondo per il caricamento e
per il reset di alcuni parametri lo scher-

mo si presenterà come nella foto pub-

blicata in questa pagina. In questa se-

zione è possibile creare i blocchi secon-
do le modalità Rec+Play, Ree oppure
tramite trasfermimento dal buffer. Tutte

le opzioni di questa videata si attivano

con la pressione dei tasti indicati nei

pressi dell'opzione, unitamente al tasto

Commodore e questa regola è valida

anche per lo screen dell'edit degli stru-

menti; per gli screen della gestione file

e dell'edit delle musiche il tasto Com-
modore non deve essere premuto.
Questa scelta è stata fatta perché negli

screen del tasto Commodore la tastiera

è attiva anche in modo musicale e alcu-

ni tasti quindi sono costretti ad avere

una doppia funzione.

Esaminiamo le nostre possibilità;

— modificare la velocità di esecuzione
del brano (tanto più alto è il suo valore,

tanto più lenta è l'esecuzione);

— cambiare lo strumento con il quale

verranno suonate le prossime note che
inseriremo in uno dei blocchi;

— cambiare l'ottava base della tastiera

musicale;

— cambiare traccia;

— scegliere se depositare nei blocchi o
nel buffer.

A proposito del cambio traccia, quella

«i» accanto al carattere in reverse indica

che con quel tasto possiamo inserire

direttamente il valore della traccia desi-

È disponibile, presso la redazione, il disco

con )l programma pubblicato in questa
rubrica completo delle parti in LM.
Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 263.
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GESTIONE FILE

derata (tramite input) e questo vale an-

che per le altre opzioni che hanno la

«i»; in tal modo è meno faticoso rag-

giungere determinati valori, consideran-

do anche che, essendo il programma
scritto in Basic, la risposta agli input non

è delle più rapide (per fortuna l’input

della tastiera musicale é in LM). Il grup-

petto di tre opzioni visibile in alto a

destra permette di passare agli altri

screen (b=edit strumenti. v=gestione
file. ?=edit musiche).

Passiamo allo screen per l’edit degli

strumenti. Come accennato anche qui

le opzioni si attivano unitamente al tasto

Commodore e le modifiche ai parametri
possono essere verifcate in tempo rea-

le suonando con la tastiera (cioè con la

fila di tasti «QWERTY...»). Il filtro si

attiva solo se il valore della frequenza di

taglio è diverso da zero. Quando siamo
soddisfatti del nostro nuovo set di stru-

menti possiamo tornare al menu princi-

pale e continuare con l’edit dei blocchi.

La sezione di gestione dei file ci con-

sente di esaminare la directory del di-

schetto e di cancellare (kill) file indesi-

derati, oltre chiaramente al salvataggio

del nostro lavoro oppure al caricamente

di uno lasciato in sospeso. Il file che

ritroveremo sul dischetto in caso di Sa-

ve è tutto quanto occorre per riascoltare

le musiche a nostro piacimento anche
senza l’ausilio dell'editor. ovvero com-
prende anche la routine IRQ che, ripe-

tiamolo per i distratti, può essere inseri-

ta in un qualunque vostro elaborato

(videogame o altro...). L'ultimo menu è

quello che ci permette di «montare» il

nostro film... pardon, le nostre musiche.

Ognuna delle 10 musiche a disposizio-

ne deve essere composta da un «pezzo

iniziale» e da un certo numero dei pezzi

seguenti; ogni pezzo è composto da

una traccia iniziale e da un... certo nu-

mero di quelle seguenti più da un nuovo
«ordinamento» degli strumenti. Tutto

qui. Ed ora eccovi un elenco delle loca-

zioni che vi serviranno per utilizzare la

routine IRQ (se per caso avete intenzio-

ne di acquistare il dischetto e quindi

non le avete lette dai listati):

Volume=30416: permette di alterare il

volume di riproduzione (0-15).

Musatt= 30343: è la musica attiva (è

possibile cambiarla in qualunque mo-
mento; 1-10).

Congela =30339: se posto ad un valore

diverso da 0 sospende momentanea-
mente l'esecuzione del brano.

Vpausa=30362: rappresenta il numero
di cicli IRQ che la routine attenderà

prima di eseguire il prossimo blocco; è
possibile modificarla per ottenere effetti

particolari.
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ARCHIMEDES
di Bruno Rosali

Speciale linguaggi:

dal LISP al Prolog

Termina con questo articolo il

breve ciclo dedicato alla

collana AcomSoft relativa ai

package di programmazione.
Dopo aver presentato

TAssembler, il Twin, TANSI-C
ed il Fortran 77, in questa
quarta ed ultima parte

chiuderemo il cerchio

andando ad analizzare le

caratteristiche, relative alle

implementazioni curate dalla

Acom, di due High Leve! che
più vanno per la maggiore.
Lisp e Prolog, ovvero
l'Intelligenza Artificiale che
dopo gli anni delle ricerche

universitarie, attraverso la

commercializzazione dei
linguaggi appositamente
studiati, approda nei disk
drive dei nostri personal

Li*P (SKL 14) / Prolog (SKL 68)

Produttore:

Acom Computer Ltd, Fulbourn Road,
Cherry Hinton, Cambridge, CB1 4JN. UK

Distributore per l'Italia:

G. Ricordi & C. S.p.A
Via Salomone 77 - 20138 Milano
Preni UVA esclusa):

Lisp ISKL 14) L 424.000
Prolog ISKL 68) L. 424.000

LISP

Aperta la confezione, sul volantino di

accompagno, il leaflet per gli anglofili,

oltre alle note sulle modalità di backup e
l'uso dell'FPE240. troviamo immediata
conferma che a lire 424.000 corrispon-

dono «solo» un ADFS-disk ed un ma-
nuale di 150 pagine.

È evidente che il «peso specifico» del

Lisp Processing sviluppato dalla Acorn-
Soft è di livello assoluto. Ce ne rendia-

mo benissimo conto, andando a leggere

la locandina posta sul recto della confe-
zione e le note introduttive delle prime
pagine: un LISP-editor a pieno scher-

mo. velocissime (ed ottimizzate) routine

di stampa, precisione aritmetica di tipo

arbitrario: un compilatore «di serie»; un
graditissimo package aritmetico per
scrivere sistemi algebrici avanzati —
con integer di qualsiasi taglia e primitive

aritmetiche predisposte e ai numeri ra-

zionali e a quelli in virgola mobile. Il

tutto, condito dalla iper-velocità del

RISC. Sono queste le principali caratteri-

stiche dell’Acorn-USP; una implemen-
tazione pienamente compatibile con
quel Cambridge-LISP, sviluppato dall'U-

niversità dello Utah, in congiunzione

con la Rand corporation, quale proposta
di standardizzazione.

Due note per chi ha fin qui usato altri

dialetti lispiani ed eccoci a dare il run al

sistema:

LISP - image m image filename

dove la parola chiave «image» dovrà
esser inserita con la specifica del patti-

narne relativo alla directory che contie-

ne i file-image. Gradite le opzioni di

Start-up. l'AcomLISP ne dispone in nu-
mero di otto (fig. 1). Dalla -from e -to

per l’input e l'output del LISP, alla -ima-
ge stessa — appena vista nella sintassi

del run — con la quale si specifica il

nome di una directory nella quale cer-

care.

Quindi la -dump, con la quale, speci-

ficato il nome della directory, ci si dispo-

ne ad inserirvi sia l’image che i moduli
(di fast load) generati. Con l'opzione

-leave si concede ad Archie l'uso di un
certo numero di byte (specificati come
unità da 1024 byte l'una) quale spazio di

lavoro. L'opzione -store a sua volta

aspetta un certo numero di byte (sem-
pre in unità da 1024) che il LISP userà

per girare. Con -identify invece si prov-

vederà ad abilitare alcune linee di infor-

mazioni iniziali (quali il numero della

versione dell'implementazione, l'am-

montare dello spazio usato, il taglio del-

l'immagine, la data di creazione della

store-image, etc.). L'opzione -help infi-

ne, rende una breve descrizione di tutte

le opzioni disponibili.

LISP Editor

L'editor dell'AcomLISP è una poten-

tissima base di lavoro utilizzabile al me-
glio delle caratteristiche relative all'ìm-

plementazione. I suoi comandi sono
concepiti intorno al concetto della «s-

expression». intesa come un atom op-

pure una lista di partenza a parentesi

aperte. L'editor può essere invocato at-

traverso due funzioni predisposte: sedit

e fedit. Dove con sedit ci si predispone
all'edit della s-expression, mentre con
fedit si passa a definire la funzione.

Si diceva dei comandi. Se guardate la

figura 2, potete prendere completa vi-

sione del set messo a nostra disposizio-

ne. Si tratta di 22 comandi tipicamente

ripartiti in 5 raggruppamenti. Il primo,

Opzioni di Star-up

-from -leave

-image -identify
-dump -help
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Lisp Editor: i comandi

Elementary Moving:

h (muove all'head della s-expressìon)
t (muove alla relativa coda)
u (muove ad un livello diverso)
b (muove all'inizio di una lista inclusa)

Find S Move:

lf (muove alla successiva "occurence" in ordine di stampa)
lk (come lf, ma in ordine di stampa INVERSO)
1 (ripete l'ultimo comando)
ma (inserisce un marcatore alla posizione di edit)
no (muove al precedente marcatore inserito)

Structure Modificatimi:

d (Cancella la s-expression)
r (Rimpiazza la s-expression con un'altra versione)
c (Ripete l'ultima modifica)
i (Inserisce una s-expression nella posizione del pointer)
s (Splice in una lista specificata al pointer)
n (funzione di "UND0” sull'ultimo comando eseguito)
x ( "Esplode" la s-expression per effettuare modifiche)

Reformatting Screen:

? (Inizializza lo schermo)
zi (Zoom IN nella s-expression per vederne i dettagli)
zo (Zoom OUT)

Eval loop:
e (introduce un loop "read-eval-print"

)

w (Carica e ridata la struttura editata)
q (Quit senza ridatazione)

Figura 2

Elementary Move (h, t, u, b), è il quar-

tetto dedicato al movimento condiziona-

to del cursore. Il gruppo che segue,

detto Find and Move, si compone di 5

comandi predisposti, oltre che allo spo-

stamento. anche alla ricerca di strutture

particolari. Gli Structure Modification (d.

r, c, i, s, n, x) sono il gruppo più folto.

Sette comandi predisposti alle operazio-

ni di modifica alle strutture. Sotto il

nome Reformatting Screen invece, ven-

gono concentrati tre soli comandi utili

per la inizializzazione dello schermo e la

funzione «zoom» di controllo. Gli ultimi

tre comandi (e. w, q) sono infine predi-

sposti all'introduzione di loop «read-

eval-print» e quit-are dall'editor.

Input & Output

Basata sul concetto degli stream se-

lezionabili, l'intera struttura dell'Input/

Output dell'AcornLISP, possiamo (gros-

solanamente) esemplificarla attraverso

la funzione di due stream; uno, il -from

che si apre al run per gestire tutti gli

input; l'altro, il -to che viene selezionato

al momento dell'output.

Certamente le cose sono un pochino
più complesse (fortunatamente anche
più complete...) e nella funzionalità del-

l' Input/Output sono da mettere in conto

le routine di gestione. Ovvero: le open/
dose che aprono o chiudono uno stre-

am, e le wrs/rds che possono leggere

e scrivere, influenzando cosi sia l'input

che l'output.

Ovviamente la routine di principale

importanza sarà la open che. oltre ad

aprire il flusso, una volta ottenuto un

valore, lo metterà a disposizione, sotto-

forma di file-handler delle altre tre routi-

ne per la lettura, la scrittura e la relativa

chiusura dello stream modificato.

Altro raggruppamento interessante

delle I/O è quello delle routine di stam-

pa. Nell'AcornUSP trovano posto quat-

tro, differenti stili di scrittura. Il primo

raggruppamento (comandi preposti:

prin, print e printm) produce la stampa
di un atom o di una lista: il secondo
(tramite i comandi: prie, printc e
printem) gestisce la stampa quando il

programma sta ancora provando a pro-

durre un output non LISP-like. Ovvero:
stampando atom e stringhe senza nes-

sun marcatore. Il terzo gruppo (prinl,

printl e printcl) è da utilizzare per pro-

durre strutture loop-ate. L'ultima routi-

ne. la superprint, ci fornirà, dei pro-

grammi sviluppati sotto LISP, una stam-
pa provvista dello stile di indentazione.

Funzioni e variabili

La lunga lista (e la relativa illustrazio-

ne delle caratteristiche) delle funzioni e
le variabili dell'AcornLISP, a cui la guida

di riferimento giustamente dedica lo

spazio maggiore, apre la seconda parte
del manuale ed in pratica chiude questa
nostra veloce carrellata. Si tratta, nel

caso specifico, di una sfilza di oltre 300
funzioni, di cui viene dapprima spiegata

la particolare struttura (parametri, tipi di

argomento e caratteri di notazione)
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quindi illustrata la loro specifica riparti-

zione nei vari raggruppamenti funzionali.

Ad esempio le Dotted-Pair — prodotto

di funzioni di classe cons — sono da

intendersi come il tipo primitivo di data

riconoscibili dal LISP. Seguono poi il

raggruppamento delle funzioni per il

List-Processing e quelle per il List

Equality And Searching; quindi le fun-

zioni per il Pointer Replacement e

quelle per il List Manipulating, la crea-

zione di simboli, flag, etc. Un raggruppa-

mento interessante sono poi le Arith-

metic. Operazioni che l'AcomLISP sup-

porta per quattro differenti classi di

atom numerici: piccoli integer (compre-
si nel range fra -2**24 e +2**24);

integer di qualsiasi taglia, numeri in vir-

gola mobile e numeri razionali. Da rile-

vare è che l'AcornUSP oltre a supporta-

re tutte le usuali operazioni possibili su

queste funzioni, permette anche la rea-

lizzazione di moduli aritmetici sulla serie

dei piccoli integer.

In un ultimo capitoletto a fine guida,

troviamo anche una miscellanea di fun-

zioni. fra cui il raggruppamento delle

Graphics Routine per il cui uso si deve
disporre di un graphics screen mode già

invocato con una chiamata sintattica-

mente del tipo: mode n, dove n può
essere uguale a 0. 1 e 2. Mode 0 allora

provvederà a fornirci il classico 640x256
monocromatico; il Mode 1 il 320x256 a

4 colori ed il Mode 2 un 160x256 a 16

colori. Le funzioni grafiche supportano

due differenti stili grafici: il classico car-

tesiano — (moveto x y), (draw x y) —
ed il turtle graphics — (turn n), (turnto

n) e (move I), (draw I)
—

. Lasciandovi

snocciolare per vostro conto il resto

delle particolarità delle funzioni spostia-

moci ora sul raggruppamento delle va-

riabili.

L'argomento «variabili» non viene

trattato in una sezione unica ed esausti-

va; invero, evitata tale schematizzazio-

ne. i vari tipi a disposizione vengono
illustrati nel contesto degli argomenti
principali. Vedasi nel caso del LlSP-edi-

tor, laddove, per quanto riguarda il set-

taggio durante una operazione di «cut

and paste», s'introduce il concetto delle

Hash, oppure delle quattro di tipo

“edit (ovvero: -functions, -last-func-

tion, -level e -menu che sono variabili

Globali). A conti fatti è il solo gruppo
delle Specialised che ritroviamo nel ca-

pitolo dedicato e ciò non fa altro che
confermare l'estrema importanza di una
biblioteca LISP-dedicated ben fornita.

Le Specialised comunque sono delle

variabili che vedono preceduto il nome
dal simbolo «*» come dal «&» e che
risultando ad «uso-interno» non posso-

no essere modificate. Si tratta di sei

variabili a più frequente utilizzo predi-

sposte ad una condizione — true — di

verifica che, se rispettata, permette l'e-

secuzione del determinato tipo di opera-

zione alla quale le variabili sono prepo-

ste. Le Specialised a più frequente uso
sono: *comp, *pgen, *lower, *raise.

•savedef, *plap A true verificato, la

*comp vedrà compilate le definizioni

della funzione; la *pgen un assembly
listing (anche se la forma non sarà com-
patibile con l'Assembler standard); la

*lower, la traduzione equivalente dei

caratteri dai più alti allocamenti a quelli

più bassi (con la variabile *raise a rap-

presentare una sua variante con effetto

forzante verso i case più alti). Per quan-

to poi riguarda la ‘savedef, sempre a

true verificata e con il LISP-compiler a
rimpiazzare una funzione con il codice

macchina, essa provvederà a salvare la

forma originale della s-expression nella

lista di appartenenza. Con l'ultima varia-

bile, la *plap. il compilatore genererà
una forma di macro intermedia che, se
ci sarà il true, verrà anche stampata.

Ultime note sull'AcornLISP

Quante cose ci sarebbero ancora da

dire! Parlare delle caratteristiche acor-

niane delle funzioni di tipo «load-on-

call» — meglio conosciute come FASL
— quali facility di caricamento; quindi

delle routine di lettura (read, readch,

read-token e tyi); del sistema per il file

handling, con il LISP che seleziona un

file per l’Input ed uno per l'Output con

la relativa sequela di funzioni preposte

alla selezione di nuovi stream; quindi il

controllo degli errori ed il tipo di debug
possibile nell'AcornLISP (con le relative

funzioni di tracing, timing e d'interfaccia

all'OS) e le solite due chiacchiere sui

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989

Task eseguibili dali'Acorn-Prolog

Lnput/output

reading in programs

ipening and closing files.

I Prolog

[compile (F) ; consult(F)]

[see (F) ; seeing(F); seen;

teli (F) ; telling (F) ; told(F)]

ead(X.Y)

;

; display IX);

getting and putting char [getO(N): getIN

•) ; (X>=Y); succ(M.N)]

classifying and operating

comparing <

. [setof (X, P , S)

;

fi

. . [comparetC.X.Y

sracting «itti thè pr< oment .... [writedepth (X,

Y

)

;

idth(X.Y) ; unknown (X, Y) ; opIP.T.NI;
handler ; error_handler (N.X) ; abort;
lave(F); statistics(X.Y) ;

system(X)J
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messaggi di errore. Invece è tempo di

chiudere, tirare una riga e fare due
conti, lasciando poi a voi, lispiani della

prima ora di correre da Archie e provare
l'ebbrezza della implementazione più

veloce del mondo. Dalle vostre propen-
sioni verso il campo della ricerca sulle

possibilità dell'Intelligenza Artificiale a
quelle dei sistemi algebrici... la sfida

che l'implementazione acorniana porta,

è sinceramente vincente. Il LISP c'è

tutto (ed anche qualcosa di più...) e
quella Rise-mania del poterci correre da
matti, credo proprio che sia l'ultima

tentazione!

Acorn-Prolog:
caratteristiche generali

Le caratteristiche principali del-

l’Acorn-Prolog sono rilevabili nella com-
patibilità con la sintassi Edinburgh; la

velocità di compilazione e nella riduzio-

ne della memoria richiesta; la presenza
di un Debugger interpretativo; disponi-

bilità delle regole grammaticali nella pro-

grammazione e nel sovraccaricamento
delle dichiarazioni e delle parentesi. Dul-

cis in fundo; il rilevamento automatico
degli errori.

L'Acorn-Prolog è un sistema interatti-

vo dotato di un compilatore ad incre-

mento, un sistema di run-time ed una
notevole quantità di procedure; il tutto

rigidamente compatibile con il DEC sy-

stem-10 Prolog e suoi discedenti. Di

tutto ciò Archimedes se ne fa più di un
vanto essendo difatti uno dei pochissi-

mi personal computer System per il

quale è stata realizzata un'implementa-
zione Prolog!

Le modalità di lavoro dell'Acorn-Pro-

log si basano sull'utilizzo dei file-using.

Ovvero, nel redigere il testo di un pro-

gramma in Prolog— preferibilmente nel

Twin —
,

si verranno a creare un certo
numero di file di utilizzo che, attraverso

un opportuno modo di istruzione, saran-

no letti dal sistema. Tale meccanismo
lavorativo potrà essere effettuato in due
modalità: per consultazione e per com-
pilazione. Quando si usa «consultare»
un file, l’informazione inerente la

clausola necessaria al programma de-
bug-ato. è salvata unitamente alla forma
compilata della clausola stessa.

A questo punto è nostro uso simulare

il run di ogni linguaggio. Un po' per filo

conduttore, un po’ per ripassarne insie-

me la sintassi. Stavolta, così come fa il

manuale, debbo far precedere la cosa
da una curiosa raccomandazione: sicco-

me il Prolog lavora preferibilmente con
le minuscole e siccome Archie al mo-
mento del boot è generalmente in mo-
do maiuscolo, vi ricordo di disinserire la
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funzione CapsLock. Fatto ciò, appena
digitato:

prologx zap-out <arguments>

potrete vedere il Prolog produrre un
prompt simile al seguente:

Memori areas: 2B068, 48528,

52168, 79268
Heap allocateci at 669b0
Prolog-x, release 4.01

1

facendolo precedere dalla sua «bandie-

ra» e da una pausa di attesa durante la

quale caricherà se stesso. Da questo
momento avremo il Prolog in mano. Le
«chiavi del potere» saranno il tasto del

«return» che termina l'Input di una li-

nea. la sequenza end_of_file per mar-
care la fine di un Input ed il tasto ESC
con il quale si potrà interrompere l'ese-

cuzione del programma.

Predicati relazionali al compilatore

arg (N, T , A)
atom(T)
atonie (T)
cali (p)
fail
functor (T, F. N)
integer (T)

P -> Q ; R
P -> Q

x > y
x >= Y
X =:= Y
X =\= Y
X = Y

Figura 6

Caratteristiche specifiche

Come già accennato nelle note intro-

duttive, l'Acorn-Prolog è compatibile

con la sintassi Edinburgh, verosimil-

mente riconducibile, per dettami e ca-

ratteristiche implementative, al «sacro»
testo Programming in Prolog.

Detto ciò comunque, non ci garantia-

mo certo l'univocità dei sistemi. Invero,

l'Acorn-Prolog, rispetto agli altri dialetti,

ha la sua brava dote di eccezioni. Alcu-

ne sono sufficientemente rilevanti da
essere anticipate per tutti coloro che,

già prologando su altri sistemi, si prepa-

rano a salire in sella ad Archie.

Anzitutto l'Acorn-Prolog ci consente
Input sia in upper-case che in lower-

case. Da ciò ne consegue l'assoluta

inutilizzazione di device sintattici quali:

.... LC. NOLC e la forma Quindi la

importantissima catalogazione del set

dei caratteri, sempre di 256 unità rap-

presentate dai codici degli integer com-
presi nel range da 0 a 255. Al solito i

codici da 0 a 127 sono gli ASCII, mentre
le forme comprese fra 128 e 255 non
sono definiti, con l’Acorn-Prolog a trat-

tarli come simboli (sign).

Nell'Acorn-Prolog sono inseriti a si-

stema alcuni predicati fra quelli di più

comune utilizzo, prelevati da varie Pro-

log-library; altri sono prettamente «acor-

niani». Per maggiori ragguagli a riguardo

osservate le figure 5 e 6 dove vengono
schematizzati due raggruppamenti di

Predicates.

AII'Acorn-Prolog è tra l'altro garantito

un top-level. Come le clausole vengono
compilate, la clausola-sorgente verrà in-

serita nel database insieme ai nomi
delle variabili usate dentro la clausola

stessa. Ciò può essere usato per listare

clausole (listing) esattamente come es-

se vengono digitate. Tuttavia l'utente

può compilare le clausole senza inserir-

ne il sorgente nel database. Il vantaggio
che ne deriva è evidente: maggiore
velocità di compilazione e minor occu-
pazione di memoria. Unico «contro»: le

clausole non saranno più accessibili per
nessuna chiamata da sistema del tipo:

clause. listing. retract

Brutte (o buone) notizie a riguardo

delle facility a livello di debugging che
l'Acorn-Prolog non contiene. Se ciò a
livello di compilazione ci rende ulteriori

incrementi di performance, il rovescio

della medaglia è sempre quello legato al

riconoscimento delle clausole, eseguite
in tali condizioni, in modo criptico rispet-

to alle aspettative del programmatore.
In tal senso giunge in aiuto il debugger
interpretativo che l'Acorn-Prolog possie-

de come library. Attraverso l'interpreta-

tivo verrà imposta una strategia di ese-
cuzione di tipo convenzionale. Stop!
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A questo punto, in mezzo a tanto

ciarlare, uno potrebbe giustamente
chiedersi ma allora, quali sono le gran-

dezze effettive dell'Acorn-Prolog?

Per prima cosa richiamerei l'attenzio-

ne sulla larghezza dello spazio d'indiriz-

zamento: una cosa come 228 byte!

Quindi rilevare che diversi predicati so-

no di tipo a codice-aperto e che l'indice

delle clausole è automatizzato sul primo
argomento dei goal. Poi, saltando qual-

che altra cosetta, introdurre il discorso

sulle restrizioni delle strutture dei dati.

Con gli Integer compresi in un range da
-134217728 a +134217727: le strin-

ghe equiparate a liste di caratteri e gli

atom, i cui nomi possono essere rap-

presentati dai byte «impacchettati» di

stringhe dalla lunghezza limite di

1677215 caratteri.

Di variabili, in una clausola, ne posso-

no essere utilizzate al massimo 255;
mentre, per quanto riguarda i termini

composti, è confermato che solo quelli

aventi \'arity inferiore a 256 possono
essere compilati.

Per quanto poi riguarda la gestione

degli errori. l'Acorn-Prolog consente l'u-

so di una procedura dedicata, detta er-

ror-handler, la cui azione è quella di

produrre un messaggio ed un culprif,

l'atto di accusa.

Ed ora con un balzo all'indietro rispet-

to al tipo di trattazione che fa la guida di

riferimento, vorrei soffermarmi un atti-

mo sull'insieme dei predicati Prolog-

hiani della nostra implementazione. Più

sopra abbiamo accennato a due diverse

categorie che, unitamente al resto della

Prolog - library

findalllT.G.L)
forali ( P . Q)
length(li.H)
simpleterm(T)

lista dei predicati di sistema, sono a

nostra disposizione. Sto parlando del

raggruppamento (fig. 5) dei predicati

specifici della implementazione acornia-

na e di quelli (fig. 6) a codice-aperto

che, su effetto del compilatore, emetto-
no una specifica istruzione a livello di

codice-macchina. Ebbene, nella figura 7

avrete poi senz'altro letto un forse trop-

po generico Prolog-library
;

si tratta, in-

vero di solo cinque predicati facenti

parti di una libreria di Prolog che è stata

inserita nell'implementazione archime-

diana. Tutte e tre le categorie, cosi

ripartite solo per una visione più chiara,

sono infine concentrabili nella più gran-

de tabella dei Predicates Exported che il

manuale elenca da pagina 58. Sfoglian-

do le quattro pagine dedicate alla lista,

sarà possibile notare che, insieme alle

liste estrapolate nelle figure sopracìtate,

figurano difatti tutti gli altri predicati

disponibili da sistema.

Al riguardo la figura 4 espone tutta

una serie di task che saranno eseguibili

utilizzando degli specifici Predicates

che, a differenza degli altri non possono
essere ridefiniti dall'utente. Questi Pre-

dicates ho provveduto ad inserirli, fra

parentesi, accanto alla particolare task a

cui sono dedicati.

Conclusioni

Non ci trovo alcun male né la pur

minima reticenza, nel concludere que-

sta seconda parte dell'articolo, con una
confessione.

Il sottoscritto è un vecchio basic-ano

con naturale tendenza Ci-ista (tutta col-

pa di Amiga...) e ai primi approcci amo-
rosi con il LISP (tutta colpa di Archie.,.).

Delle tre linguacce credo di tenere in

testa un gran minestrone informatico

dal quale, bene o male, ho attinto vec-
chi sapori che miscelati a nuovi aromi
ho portato in tavola per servirvi queste
pietanze mensili. Credetemi: la cosa mi
ha sconvolto a tal punto da farmi tenta-

re anche con il Prolog, ma fortunata-

mente... non ce l'ho fatta! limitandomi

alla solita, doverosa infarinatura.

Cosa questa che ho fatto sufficiente-

mente convinto di rendervi l'informazio-

ne dovuta nella sua forma più corretta.

D'altronde il piano di lavoro che mi ero

riproposto — Speciale Linguaggi — ave-

va del titanico. Il fatto di averlo ridotto a

sola informazione (logico che gli spazi e

i limiti della rubrica imponevano tagli

estremamente «leggeri» agli argomenti)

è stata una scelta che dalla presentazio-

ne dell'Assembler, per finire con questa

del Prolog, doveva servire solo a render

note le caratteristiche dei vari linguaggi

e di conseguenza le possibilità di Ar-

chie.

Alle solite, sottintendendo le piccole

critiche di sempre, ciò va ad ulteriore

elogio della Acorn, forsennatamente te-

sa a rendere al suo RISC i massimi
servigi.

Manca, è vero, sempre un qualcosa

che forse solo le grandi software-house
tipo Borland potrebbero dare.

La tecnologia RISC é ancora troppo

sola ed alla Acorn non si può certo

chiedere di cantare e portare la croce.

Quello che fa e produce è sempre di

buon livello, per farlo diventare eccelso

(e renderci di conseguenza il top delle

caratteristiche congiunte: possibilità-

macchina/qualità-software) non ci sarà

certo bisogno di scippare le menti mi-

gliori alle altre software-house. Più sem-
plicemente: commissionare o. meno di-

spendiosamente ancora, «convincere»

a produrre per Archie! mc
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ADPnetwork:

una rete per Amiga

di Andrea de Prisco

C ome anticipato lo scorso mese, a
partire da questo numero presente-

remo ADPnetwork. la nostra rete soft-

ware per Amiga 500, 1000 e 2000 scrit-

ta interamente utilizzando l'ADPmttb
2.0, visto, anche quello, sul numero
sorso.

Trattandosi di una realizzazione tut-

t 'altro che banale, sia sotto il profilo

teorico che implementativo, la presen-

tazione del lavoro ci terrà impegnati per
diverse puntate. Nella versione in cui

vedrà la luce su queste pagine, tutti i

collegamenti tra le macchine sfruttano

l'interfaccia seriale dei singoli sistemi:

in questa configurazione, ovviamente
non andremo oltre gli aspetti puramen-
te didattici della realizzazione a causa
della bassa velocità di trasferimento che
però potrà essere piu che sufficiente

per carichi leggeri. ADPnetwork è di

fatto una piattaforma sulla quale costrui-

re applicazioni distribuite, file System
distribuiti, sistemi fault tollerant ed è
indipendente, questo è molto importan-
te. dalla natura del mezzo di comunica-
zione fisico adottato. Per essere ancora
più precisi, il software di rete ADPnet-
work è addirittura indipendente anche
dalla macchina, l'Amiga, sulla quale at-

tualmente gira: basta infatti scrivere

l'mttb per un altro sistema multitasking

(ad esempio Unix, OS/2), aggiungere o
togliere un po' di include machine-de-
pendent. ricompilare il tutto e il gioco è
fatto.

Dopo la presentazione del vero e pro-

prio software di rete (tutti i processi che
costituiscono ADPnetwork). lasceremo
la parola a Marco Ciuchinì e Andrea
Suatoni che hanno sviluppato un Hand-
ler e un NetServer (ovviamente «rigoro-

samente Amiga») per la rete, in modo
da rendere visibile da ogni applicazione

in esecuzione su qualsiasi macchina tut-

te le unità di ingresso uscita disponibili

sull'intera rete. Ciliegina finale, sempre
grazie all'handler, la possibilità di utiliz-

zare la rete anche da WorkBench dove
troveremo la nostra brava icona NET

(vicino alle altre icone relative a floppy,

harddisk, ram, rad) che una volta click-

ata ci mostrerà le icone delle macchine
attualmente in rete e click-ando su que-

ste accederemo ai vari device disponibi-

li sui nodi e. conseguentemente, ai file.

Tutto tramite mouse... non male,

vero

?

Un po' di storia

Lo schema di funzionamento «circola-

re» di ADPnetwork. come vedremo me-
glio in seguito, è tutt'altro che originale.

Disponendo infatti su ogni macchina di

una sola interfaccia di ingresso e una di

uscita (nel nostro caso l'I/O seriale) tale

forma di comunicazione è l'unica possi-

bile volendo collegare più macchine tra

di loro. Altre possibili tipologie (figura 1 )

sono quelle «a stella», in cui tutte le

macchine sono collegate ad un unico

nodo centrale, ad «interconnessione
completa» in cui ogni macchina è diret-

tamente collegata con tutte le altre

macchine, ad «albero» dove i nodi sono
collegati (e accessibili) gerarchicamente
come i file di un file System, appunto,
gerarchico. Non mancano tipologie più

complesse, come il «mesh quadrato»,

«l'ipercube» o le strutture ad «Omega»
o. ancor di più, tipologie miste in cui

troviamo varie sottoreti con architetture

diverse interconnesse a loro volta tra

loro secondo le più svariate tipologie.

ADPnetwork, come detto, adotta uno
schema di funzionamento «circolare» in

cui ogni macchina ha un nodo prece-

dente, dal quale riceve il flusso dei dati,

e uno successivo al quale trasmette, o
ritrasmette, dati. È chiaro a questo pun-

to che ogni macchina analizzerà i dati

ricevuti dalla rete o dovrà essere in

grado di riconoscere messaggi per sé
da inoltrare agli opportuni server, oppu-
re da rimettere in circolo non ricono-

scendosi come destinatario. In questo
modo è sia possibile che qualsiasi mac-
china dialoghi con qualsiasi altra mac-
china della rete, sia che in ogni istante

(nel senso fisico e non solo in quello

logico del termine) più macchine effet-

tuino operazioni sulla rete. Quest'ultima

caratteristica (non presente nemmeno
in architetture ultra diffuse come Ether-

net e Token Ring) è forse la più impor-

tante di tutta l'architettura di ADPnet-
work. ed è implementata grazie al fatto

che la struttura di comunicazione utiliz-

zata è solo apparentemente condivisa

da tutte le macchine. Infatti non succe-

de che l'intero mezzo fisico appartiene

a tutti i nodi (con la necessità quindi di

arbitrare l’accesso in maniera centraliz-

zata o distribuita, deterministicamente o
non) ma ogni nodo è proprietario del

collegamento alla macchina successiva,

e quindi non deve dar conto alla rima-

nente rete delle sue operazioni. Un’oc-

chiata allo schema di collegamento di

figura 2 molto probabilmente vi chiarirà

le idee più di mille parole.

L'attuale release funzionante di ADP-
network, la 3.0, permette a qualsiasi

processo in esecuzione su qualunque
macchina di inviare messaggi a qualsia-

si altro processo in esecuzione su qual-

sivoglia altra macchina collegata alla re-

te. Ogni messaggio può essere di lun-

ghezza arbitraria e per inoltrarlo via rete

il processo mittente dovrà naturalmente

specificare il nodo destinatario, la porta

mttb esistente su quel nodo (creata

cioè dal processo destinatario) e conse-
gnare il messaggio al software di rete.

Sarà poi questo che, impacchettandolo
opportunamente ed utilizzando l'inter-

faccia d’uscita verso la macchina «suc-

cessiva» farà in modo (naturalmente

con la complicità di tutti i processi di

rete di tutte le macchine «attraversate»)

che il messaggio giunga a destinazione

e sulla giusta porta.

Attualmente ADPnetwork prevede
anche alcune forme di tolleranza ai gua-

sti. ivi comprese cadute del supporto
fisico o più semplicemente spurie di

trasmissione che potrebbero cambiare il

contenuto di un msg. Per caduta del

supporto fisico intendiamo anche (a dire
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il vero «soprattutto») accidentali scon-

nessioni delle macchine nel bel mezzo
di una operazione sulla rete. L'abbiamo

visto coi nostri occhi (e vi assicuriamo

che la cosà è affascinante) provocando

artificialmente una sconnessione men-
tre una macchina stava stampando su

video (a seguito di un TYPE NET: ecc.

ecc.) un file remoto. Non essendo pos-

sibile la comunicazione (i connettori era-

no stati brutalmente staccati) la visualiz-

zazione si è arrestata per riprendere

esattamente dallo stesso punto, e sen-

za battere ciglio, pochi attimi dopo aver

ripristinato il collegamento. Come ve-

dremo più approfonditamente in segui-

to, tale meccanismo è implementato
attraverso due appositi processi mttb di

ADPnetwork (Timer e Replay) che ritra-

smettono automaticamente le porzioni

di messaggio che non risultano essere
arrivate a destinazione.

Schema circolare

Come detto prima. ADPnetwork è

indipendente dal mezzo fisico adottato

per mettere in comunicazione più mac-

chine. L'unica cosa necessaria, è il col-

legamento «circolare» in cui l'interfaccia

out della macchina «j» è collegata all'in-

terfaccia di ingresso della macchina

«(j+1) mod n» dove «n» è il numero
delle macchine in rete. Nel caso mini-

male di due macchine in rete, basterà

un collegamento dalla macchina A alla

macchina B e, viceversa, uno da B ad A.

Se le macchine sono tre avremo un

cavo da A a B, uno da B a C e uno da C
ad A. E cosi via per collegamenti di più

macchine. Un'altra caratteristica partico-

lare di ADPnetwork è che non è neces-

sario informare i singoli nodi dei nomi
degli altri nodi esistenti in quanto ogni

accesso a macchine remote viene di

volta in volta «tentato» confidando sul-

J'effettiva esistenza dello stesso. Ciò

significa, ad esempio, che tanto l'in-

gresso in rete, quando l'uscita dalla

stessa, non è subordinato ad operazioni

di servizio atte ad informare le altre

macchine del cambiamento. L'unica co-

sa, banalmente, necessaria, è il fatto

che ogni macchina per fare parte della

rete deve essere:

(1)

fisicamente collegata alla struttura;

(2) abbia in esecuzione i processi di

gestione per la rete;

(3) abbia un nome unico formato da
caratteri alfabetici.

Il nome della macchina è passato ai

processi del software di rete in esecu-
zione sul nodo e serve sia per ricevere

messaggi che per trasmetterli. Infatti è
necessario che qualsiasi messaggio in

viaggio sulla rete sia sempre accompa-
gnato da un nome del mittente, un
nome del destinatario più altre informa-

zioni di servizio che avremo modo di

analizzare meglio in seguito.

Poniamoci ora dal punto di vista di un
singolo nodo e cerchiamo di spiegare a

parole e nel modo più comprensibile

possibile (si spera) il funzionamento a

grandi linee di ADPnetwork. Diciamo,
per semplicità, che il nodo in questione
sia «Platone» e che sulla rete esistano

altri due nodi instanziati come «Socra-

te» e «Pitagora». Il collegamento circo-

lare è mostrato in figura 3.

Sull'interfaccia di ingresso di Platone

arriva ad un certo punto un messaggio
di Socrate per Pitagora. Platone non lo

riconosce come proprio e non fa altro

che reinviare il messaggio senza alcuna
modifica sul suo canale d'uscita verso la

macchina successiva (che in questo ca-

so è Pitagora, ma poteva pure non
esserlo). In questo primo esempio, i

processi di Platone hanno permesso la

comunicazione tra due nodi non diretta-

mente connessi. Da notare, anche se
sicuramente non ce n'è bisogno, che i

processi di gestione alla rete girano in

background su tutte le macchine e quin-

di un eventuale operatore sulla macchi-
na Platone che sta ad esempio scriven-

do una lettera o divertendosi col DeLu-
xe Paint non si accorge minimamenteFigura I - Alcune tipologie di collegamenti in rete
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del fatto che in quel momento la sua

macchina sta «servendo» la rete. Que-
sto almeno in teoria, infatti, utilizzando

la seriale come interfaccia prèt-à- porter

su tutte le macchine, un lieve rallenta-

mento delle operazioni si avvertirà co-

munque. Ma come detto prima la scelta

della seriale è solo di comodo e nulla

vieta di realizzare delle schede elettroni-

che aggiuntive in modo da demandare il

riconoscimento dei messaggi e relativa

eco sulla rete ad hardware apposito ed

esterno all'architettura Amiga.

Tornando allo schema-esempio di fi-

gura 3, grazie all'intercessione di Plato-

ne, Pitagora riceve il messaggio inviato

da Socrate. Diciamo che a questo pun-

to, Pitagora decide di rispondere al

messaggio preparando una risposta, ap-

punto, per Socrate. Quello che fa é

ADPnetwork story

L'idea di connettere in rete più Amiga mi balenò nella mente
praticamente appena saputo che la nuova macchina Commodore
aveva un sistema operativo multitasking Parlo dunque di qualcosa

come almeno tre anni e mezzo fa o anche più. Ovviamente poi tra

Il dire e il fare c'é di mezzo il mare, ma anche la famiglia, il lavoro,

gli altri impegni e progetti Questo ritardò non solo la progettazione

della rete vera e propria, ma anche un propedeutico studio della

macchina (o. meglio, del multitask della macchina) che cominciò

non prima di un anno fa Nacque cosi l'ADPmttb col quale fare in

multitask anche le cose piu difficili diventa un vero e proprio gioco

da ragazzi

Per la realizzazione del software di rete, grazie all'ADPmttb. me
la potevo certamente cavare da solo, ma per scrutare nei meandri

più oscuri di Amiga, per collegare ad esempio il mio software ai

programmi già esistenti mi serviva la mano di un vero e proprio

gruppo di lavoro, soprattutto per evitare di mandare avanti il

progetto per alcuni anni Era il 19 marzo di quest'anno, meno di 7

mesi fa. e decisi di utilizzare MC-Link per raccogliere consensi, ma
soprattutto collaboratori II mio primo messaggio in area Amiga,

per motivi di «modestia» conteneva anche un piccolo bluff il

gruppo di lavoro non esisteva ancora.

Mostriamo qui di seguito alcuni stralci di messaggi tuttora

presenti nell'area Amiga di MC-Link che pubblichiamo per tutti i

nostri lettori ancora non telematicamente preparati Altri contatti li

ricevei per posta elettronica, tra cui quelli con Ciuchini e Suatom e

devo dire che senza MC-Link lavorare in perfetta sintonia e a

distanza sarebbe stato praticamente impossibile (per non parlare

della dispendiosi) Buona lettura «storica».

Msg# 2187. 19/03/89 08:31 112631

Da: MC0258 Andrea de Prisco

Oggetto ADPnetwork For All Amigas
lo e il mio gruppo di lavoro stiamo cominciando a studiare una

rete software di Amiga 1000, 2000, 500, in modo da rendere

disponibile, da qualsiasi postazione tutti i device di tutte le posta-

zioni. Ovviamente in maniera completamente trasparente, cosi

tutti i programmi in esecuzione sulle macchine, senza alcuna

modifica potranno leggere, scrivere o stampare su qualsiasi altra

macchina Con l'aggiunta poi di un hardware piccolo piccolo,

possiamo fare in modo che spegnendo una qualsiasi macchina

lanche accidentalmente) la rete continui a funzionare sulle rima-

nenti macchine, a condizione che non si richiedano accessi sulla

macchina spenta. Alternativamente l'operatore prima di spegnere
dovrà sconnettere i suoi due connetton di ingresso/uscita sulla

rete e collegarli tra di loro. Se vi sembra interessante per parteci-

pare o solo per saperne di più fatemi un fischio (mi raccomando
qui in area'). Ciao..

PS: 'ADPmttb ha già trovato lavoro ...

Msg# 2188, 19/03/89 18:0211151
Da: MC2176 Maurizio Maglio

Oggetto Capito un tubo...

Che vor di'??? Non ho capito un tubo Andrea me lo rispieghi?

Come rete software? Quali macchine? Boh,
Starfyl

Msg§ 2189, 19/03/89 19:46 [2011

Da: MC2837 Andrea Borghi

Oggetto Re: ADPnetwork For All Amiga
Per ADP:
In riferimento all'invito a partecipare alla costruzione di una rete

Amiga vorrei rendere nota la mia diponibilità a partecipare al lavoro

e attendo ulteriori notizie.

Andrea

Amiga
Msgjt 2190. 19/03/89 19:59 127041

Da MC58492 Franco Saiu

Oggetto Finalmente Si Parla di Janus
(...)

Per Andrea, devo confessare che anche io non ho capito

esattamente il progetto, comunque ogni cosa che riguarda Amiga
è interessantissima, quindi non tenerci all'oscuro dei risultati, per

la collaborazione potrò esprimermi dopo aver messo maggior-

mente a fuoco il progetto

Ciao a tutti

Mercurio

Amiga
Msg* 2191. 19/03/89 20:25 13141

Da MC4474 Alex Bianchini

Oggetto: Re: NetSoft
lo invece credo di aver capito tutto.. OTTIMO I Mi pare un

progetto molto interessante (una specie di LAN per Amiga) Come
suggerimenti, vedrei bene un kit di sviluppo soft per la rete, e la

possibilità di mettere un modem tra due macchine, in modo da

non dover per forza disporre di più Amiga in un locale.

Msg# 2192. 19/03/89 20:31 11701

Da: MC2250 Rodolfo Rossi

Oggetto Re: ADPnetwork For All Amiga
Per ADP:
Mi aggrego alle persone che hanno già dato la loro disponibilità

a partecipare al lavoro per la costruzione di una rete Amiga
Rodolfo Rossi

Msgt 2195. 19/03/89 22:32 113201

Da MC0258 Andrea De Prisco

Oggetto ADPnetwork
Grazie per l'eco vistosa alla mia idea di rete per Amiga Non è

possibile interporre due modem Ira due Amiga in rete a meno che
non si intenda collegare solo due macchine Comunque 1200/2400

baud mi sembrano un po' pochi La rete avrà una architettura

circolare: ogni Amiga è collegato solo con due macchine, la

precedente e la seguente ma, ripeto, ogni macchina può accedere

a qualsiasi altra macchina semplicemente indirizzando opportuna-

mente il device richiesto Ogni macchina che riceve un ordine dalla

macchina precedente se è diretto a lei lo esegue altrimenti passa
lo stesso comando alla macchina successiva. E cosi via. Se una
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scaricare tale messaggio sull'interfaccia

di uscita che questa volta è direttamen-

te connessa all'interfaccia d'ingresso di

Socrate, dunque giunge immediatamen-
te a destinazione. È importante sottoli-

neare che in tutti i casi, ogni macchina
oltre a non sapere a priori i nomi delle

macchine collegate, tantomeno cono-

sce l'ordine della disposizione. Quindi
l'attuale situazione di Pitagora che invia

a Socrate é esattamente la stessa della

precedente in cui Socrate spediva a
Pitagora; l'unica cosa che una macchina
mittente può fare è inoltrare il messag-
gio sulla sua interfaccia d'uscita speran-
do che la macchina destinataria esista.

Tutti i lettori a questo punto si chiede-

ranno cosa succede realmente quando
una macchina invia un messaggio ad
una macchina inesistente, vuoi per un

macchina che spedisce un comando vede ritornare il suo stesso
comando vuol dire che nessuna macchina ha il device richiesto, in

questo caso l'operazione abortisce, ma né la rete, né le altre

macchine battono ciglio.

adp

Msg* 2709, 13/05/89 18:52 15801

Da: MC0258 Andrea De Prisco

Oggetto ADPnetwork V. 1.0 (Evviva!)

L'ADP SOFTWARE è lieta, anzi lietissima, di annunciare che ha
preso vita il primo embrione di sistema operativo distribuito di rete

ADPnetwork. Attualmente stanno funzionando in rete tre Amiga
ma l'espansione del numero di macchine è completamente traspa-

rente al sistema di rete distribuito. Maggiori dettagli sull’aweni-

mento (ma soprattutto sugli sviluppi) sui prossimi numeri di MC
microcomputer o. se sono interessati anche i componenti di

questo forum, anche direttamente (e più speditamente) in que-

Amiga
Msg# 2829. 24/05/89 08:09 113161

Da: MC0258 Andrea De Prisco

Oggetto A proposito di ADPnetwork
Avevo detto che «scucivo» un po' di informazioni in anteprima

e non l'ho ancora fatto. Bene. ADPnetwork 1.0 funziona (quasi)

perfettamente ma non è ancora implementato come device dos
compatibile di Amiga Ovvero non esiste ancora un vero e proprio

«net:» né un net.handler (anche se sta arrivando!!!) ma solo il

software di rete scritto interamente in ADPmttb (multi tasking tool

box) Attualmente ho implementato, per provare la rete, due
comandi II primo. NET-COPY, permette il trasferimento di un file

residente in un qualsiasi device di qualsiasi macchina in un
qualsiasi device di qualsiasi macchina. Cosi dalla macchina 1 posso
ordinare di copiare un file che sta nella ram disk della macchina 3
sulla stampante della macchina 18 o sull'HD della macchina 6.

Funziona! Il secondo comando, semplicemente NET, permette

invece di eseguire un qualsiasi comando su qualsiasi macchina e

ricevere i risultati sulla macchina dalla quale si è impartito il

comando NET. Cosi posso chiedere la directory di qualsiasi device,

ma anche cancellare rinominare e., formattare qualsiasi cosa da
qualsiasi macchina É un comando un po' pericoloso, quindi da
usare con le opportune cautele, ma serve solo al sottoscritto per

giocare col suo nuovo giocattolo...

adp

Amiga
Msg* 2907. 01/06/89 07:00 (10131

Da: MC0258 Andrea De Prisco

Oggetto ADPnetwork News
Chiedo scusa a tutti gli utenti Amiga per le mie numerose e

continue assenze (in scrittura) in quest'area Come saprete sto

lavorando (sodo) alla rete Amiga che. grazie alla preziosa collabora-

zione del gruppo di lavoro (attualmente. Marco Ciuchim, Andrea
Gozzi, Andrea Suatoni e adp), conto di presentare sulle pagine di

MC già dal numero di settembre (che va in lavorazione a luglio,

quindi non c'é molto tempo) Il software di rete è già «sufficiente-

mente» funzionante (posso eseguire da qualsiasi macchina qual-

siasi comando di quella macchina e/o trasferire file tra due
qualsiasi device di due qualsiasi macchine impartendo l'ordine

anche da una macchina intermedia) mentre aspetto con ansia il

nuovo processo di gestione della seriale (più veloce e scattante )

e il net handler da inserire nella mountlist per rendere il tutto

utilizzabile da qualsiasi programma (in grado di vedere nuovi
device, praticamente tutti). A risentirci

adp

Msg# 2911. 01/06/89 22:15 16921

Da: MC2250 Rodolfo Rossi

Oggetto: Re: ADPnetwork News
C'é una cosa che mi sfugge del progetto ADPnetwork, ovvero

la sua praticità a parte l'uso per la stesura di articoli. Si, perché se
da una parte é un tentativo di costruire una rete per Amiga, non è
l'unico nella sua specie, e non credo che potrà essere utilizzato

commercialmente, dal momento che sul mercato è già presente
Ethernet per Amiga da circa un anno, ed oltretutto ad un prezzo
abbordabilissimo, ed Ethernet è uno standard mondiale, non una
customizzazione Inoltre Ethernet permette uno scambio di dati ad
una velocità tale che in nessuno modo una rete via seriale Amiga
potrebbe raggiungere.

E comunque da elogiare il suo valore propedeutico.

Doctor J.

Msg* 2913. 02/06/89 07:29 (5141

Da MC0258 Andrea De Prisco

Oggetto ADPnetwork ed Ethernet
No, no, hai proprio capito male. ADPnetwork ha SOLO scopo

didattico: far vedere come sia possibile pensare anche a cose
serie su una macchina che tutti spacciano per videogioco evoluto.

E poi non fare finta di non sapere le cose: ne abbiamo parlato in

redazione faccia a faccia e sai anche che la seriale serve solo come
interfacciamento provvisorio per testare la rete (l'importante è che
funziona, non quanto corre!) Poi vedremo come espanderci

adp

Amiga
Msg# 3533, 08/09/89 10:56 118581

Da: MC0258 Andrea De Prisco

Oggetto

:

CI - Text e ADPnetwork
A proposito di ADPnetwork, colgo l'occasione per anticiparvi

alcune nuove feature, tra cui l’utilizzo via workbench (appare

l'icona NET) della rete e la tolleranza ai guasti ormai perfettamente
funzionante. Pensate che se durante una operazione sulla rete
(esempio il type di un file presente sull'HD di un'altra macchina) si

sconnettono brutalmente i fili di collegamento tra due o più

macchine, lo serali del file semplicemente si arresta momentanea-
mente per riprendere esattamente dallo stesso punto non appena
qualcuno (smette di rompere e) rimette ogni connettore al suo
posto Per quanto riguarda l’utilizzo via WB. una volta bi-clickata

i’icona NET si apre una finestra contenente un'icona per ogni
macchina collegata in rete. Clickando su una di queste troveremo
una icona per ogni device di quella macchina (ad esempio DFO.
RAM, RAD. DHO. DF1, ecc. ecc.) e clickando ancora su uno di

questi device vedremo comparire le icone presenti in quella unità.

A questo punto sempre col mouse possiamo tanto lanciare

applicazioni residenti su macchine remote oppure spostare icone

da una macchina ad un'altra ed ogni altra operazione normalmente
possibile da WB (tranne ovviamente rinominare qualche macchina
o qualche device) Che ve ne pare? adp
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errore di digitazione («Pitagola» in luogo
di «Pitagora») vuoi perché il destinatario

finora vivo e vegeto ha deciso, per
cause a noi ignote. GURU compresi!, di

uscire dalla rete. La risposta è quanto-
mai banale: infatti come detto prima
ogni messaggio circolante sulla rete è
sempre accompagnato da un nome del

mittente e da un nome del destinatario,

quindi un messaggio diretto ad un desti-

natario inesistente sarà semplicemente
scartato da tutti i nodi e giungerà nuova-
mente al mittente. Quindi ogni macchi-
na, prima di re-inoltrare sulla rete un
messaggio, oltre a controllare che il

destinatario sia diverso dal nome pro-

prio. deve controllare anche che il mit-

tente non sia se stesso: se ciò. di

contro, si verifica, vorrà dire che il mes-
saggio ha fatto tutto il giro dell'architet-

tura circolare con conseguente deduzio-

ne dell'inesistenza del destinatario in

oggetto.

Struttura dei pacchetti

Introduciamo a questo punto i cosid-

detti pacchetti di rete, veri e propri

Tre macchine

veicoli di informazione trasmessa, che

d'ora in poi chiameremo trame per non
confonderli con i (già esistenti) pacchet-

ti DOS o DOS packet che dir si voglia.

Infatti la spedizione di un messaggio

da una macchina ad un'altra non avvie-

ne «sparando» direttamente l’oggetto

della trasmissione sul canale d'uscita,

ma avviene tramite una codifica in tra-

me che grazie appunto alla frammenta-
zione permette di minimizzare i falli-

menti di trasferimento. Se spedissimo

interi file sulla rete così come sono, in

caso d'errore di trasmissione occorre-

rebbe rispedire nuovamente l'intero file,

mentre frammentando la spedizione,

basterà re-inoltrare solo i frame giunti

non correttamente a destinazione. Na-

turalmente la frammentazione implica

anche un aumento di informazione tra-

smessa. resa necessaria al destinatario

per ricomporre il messaggio originario

man mano che arrivano i frame.

In figura 4 è mostrato lo schema di

un frame di rete. Cominciamo col dire

che questi hanno lunghezza variabile tra

128 e 5120 byte. Ciò significa che mes-
saggi lunghi meno di 5 K viaggeranno

su un solo frame (di lunghezza appunto
variabile) mentre per messaggi più lun-

ghi si opererà la frammentazione. In

questo caso se «n» sono i frame neces-

sari per la spedizione, i primi «n-1 »

saranno lunghi 5 K. mentre l'ultimo avrà

nuovamente lunghezza variabile a se-

conda di quanti byte rimangono da spe-

dire. Facciamo un esempio: bisogna

spedire un messaggio lungo 13 K da

una macchina ad un'altra. Sono neces-

sari tre frame. i primi due da 5 K l'uno, il

terzo da 3 K. Semplice, no?

Vediamo ora in dettaglio quali infor-

mazioni sono contenute in ogni singo-

lo frame di rete. Il primo campo, di

un byte, contiene appunto la lunghezza

del frame espresso in multipli di 128

byte. In questo campo ci sarà dun-

que un numero compreso tra 1 e 40
(40x128=5120). Seguono 10 byte per il

nome del destinatario del frame e 10

per il mittente, necessari, come detto,

sia per recapitare i frame che per «de-

durre» che il destinatario non esiste. Le
rimanenti informazioni sono di servizio

ovvero sono necessarie al software di

rete per controllare la trasmissione e la

ricomposizione del messaggio origina-

rio. Il primo di questi campi indica il tipo

di messaggio: come vedremo meglio in

seguito messaggi di tipo diverso potran-

no circolare sulla nostra rete e saranno

trattati in maniera diversa. Segue un

byte per un primo check sum sui primi

22 byte del frame: questo campo è

utilizzato per risincronizzarsi su un fra-

me valido qualora si «perdesse per stra-

da» qualche byte trasmesso. Dopo il

byte di check sum troviamo un altro

byte, detto chop byte, che indica quanti

byte in coda al messaggio sono non
significativi: questo si manifesta tutte le

volte (ovvero quasi sempre) che il mes-
saggio trasmesso non riempie perfetta-

mente l'ultimo frame inviato. Il campo

ADPnetwork 3.0
© 1989 ADPsoftware

Lunghezza Mille
1 Destinatario

1 1

Tipo Choo
|

Eff.Len. i Offset

1 II 1 ili 1

n i i n r 1

1 10 10 1 1 1 4 4 2 4

Figura 4 - Formalo Frame di Rete
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ADPmttb 2.0 seconda parte

Sul numero scorso, per i soliti problemi dì spazio (tiranno),

abbiamo pubblicato solo una versione ridotta dell'ADPmttb. Appro-
fittando del fatto che ancora non pubblichiamo i listati di ADPnet-
work, sfruttiamo un po' di spazio di questo articolo per «rilasciarvi»

altre 5 routine deH'ADPmttb. Si tratta di funzioni per controllare lo

stato delle porte create con la funzione NewPort mostrata lo

scorso mese. Le prime due. PortWait (da non confondere con la

WaitPort di ExeclM) e MessageWait. permettono di sospendere il

processo chiamante per un numero di secondi indicato o fino a
quando non viene creata da qualche altro processo una porta, o
arriva un messaggio atteso. In tutt'e due i casi il primo parametro è
il nome della porta mttb e il secondo parametro è il tempo
massimo da aspettare espresso in secondi. Indicando un tempo
nullo il timeout é infinito (usare con cautela...),

La funzione CheckPort permette di stabilire se una determinata

porta esiste e in caso affermativo quanti messaggi vi sono
accodati. L'unico parametro da passare é il nome della porta.

La funzione WipePort serve invece per pulire una porta mttb da
messaggi non più desiderati. Il primo parametro è. come al solito,

la porta su cui agire, il secondo parametro indica la quantità di

messaggi da togliere. Indicando 0 in questo campo la porta è
ripulita da tutti i messaggi presenti In risposta abbiamo il numero
di messaggi tolti (o errore se qualcosa non è andato per il giusto

verso).

Per finire, la funzione MessageLen permette di conoscere la

dimensione del messaggio presente su una porta mttb. Ciò è
molto utile quando non si conosce la quantità di memoria da

riservare per contenere il messaggio arrivato. Il primo parametro è
il modo di funzionamento (MODE-WAIT o MODE_NOWAIT), il

secondo parametro è la porta. Indicando MODE_WAIT se la porta

è vuota il processo chiamante è sospeso fino a quando non arriva il

messaggio; indicando MODE-NOWAIT. nel caso la porta sia

vuota, la funzione ritorna la costante predefinita EMPTY-PORT
Sul prossimo numero cercheremo di mettere le rimanenti

funzioni offerte dall'ADPmttb. Arrivederci...

SSSKsr" SS;

a^*=™
r=»
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Figura 5
I quattro

CRC (Cyclical Redundance Code) con-

trolla invece possibili errori di trasmis-

sione sulla vera e propria porzione di

messaggio trasmessa. Gli ultimi tre

campi servono per ricostruire il messag-
gio originario man mano che arrivano i

trame. I primi due (costanti su ogni

frame di uno stesso messaggio) indica-

no l'effettiva lunghezza del messaggio
originario prima della frammentazione e
l'identificatore di messaggio che viene

incrementato, localmente ad ogni mac-
china. ogni nuova richiesta di spedizione

su rete. L'ultimo campo. Offset, indica

a partire da quale byte il corpo di questo
frame va posizionato: nessuna assun-
zione è fatta circa la sequenzialità dei

frame di un messaggio. Infatti frame
arrivati male verranno rispediti solo do-

po la prima spedizione dell'ultimo frame
e quindi è sempre necessario sapere
ciò che arriva a quale porzione del mes-
saggio originario corrisponde.

Per finire, tutti i rimanenti byte del

frame contengono la parte di messag-
gio spedita.

Il Software di Rete

Per Software di Rete (SDR) intendia-

mo i processi lanciati in background su

ogni macchina atti a permettere la co-

municazione tra due qualsiasi nodi. Uti-

lizzando l’SDR é possibile a due proces-

si qualunque lanciati su due macchine
distinte di scambiare agevolmente mes-
saggi. È su questo SDR che Marco
Ciuchini e Andrea Suatoni hanno instal-

lato i loro Net-Handler e NetServer per
realizzare una sorta di file System distri-

buito permettendo tanto l’utilizzo sotto

WB della rete quanto l'accesso a file

remoti da shell e da ogni programma
commerciale purché questo sia stato

realizzato all'origine secondo canoni di

programmazione «puliti». Tanto per non
fare nomi, il nostro fiore all'occhiello

italiano, Cl-Text della Cloanto Italia, ca-

ricato su una macchina collegata in rete,

nei requester «Aprire documento» o
«Memorizzare documento» mostra un
nuovo button «NET» tramite il quale
possiamo leggere e salvare file su altre

macchine.
L'SDR è attualmente formato da di-

versi processi cooperanti (scritti tutti,

ovviamente, in ADPmttb 2.0) e per il

momento vi mostreremo il funziona-

mento dei quattro modulil più importan-
ti: Packer. Sender, Dispatcher e Spac-
ker (beh. in effetti un nome più corretto

per questo processo sarebbe UnPacke-

r..,). Il loro schema di cooperazione é

mostrato in figura 5.

Poniamoci allora dal punto di vista di

una macchina che deve spedire un
messaggio ad un processo in esecuzio-

ne su un'altra macchina e vediamo cosa

succede. L'ipotesi di collegamento è
sempre quella di figura 3, che poi è

quella che ci ha accompagnato in tutti

questi mesi di sperimentazione e realiz-

zazione qui in redazione. Allora, diciamo

che Socrate vuole spedire un messag-
gio lungo 23 K a Pitagora. Ciò che deve
fare è mandare un messaggio al proces-

so Packer in esecuzione sulla sua stes-

sa macchina, contenente il nome del

destinatario («Pitagora») il tipo del mes-
saggio (per il momento ignoreremo
questo campo) la lunghezza del mes-
saggio. 23552 pari cioè a 23x1024 by-

te, e il messaggio vero e proprio cioè i

23552 byte da spedire. Ricevuto il mes-
saggio, il Packer provvede a spezzare i

23552 byte in 5 porzioni, quattro delle

quali lunghe circa 5 K e l'ultima circa 3
K. Il circa è dovuto al fatto che ogni

frame è lungo un multiplo di 128 byte,

compreso però l'header che contiene le

informazioni trattate nel precedente pa-

ragrafo. Ogni frame costruito dal Packer

è passato al processo Sender che prov-

vede alla effettiva spedizione sul canale

di uscita. Lo stesso Sender riceve sulla

medesima porta anche frame prove-

nienti dal Dispatcher che. ricevendoli

dal canale di ingresso, ma non ricono-

scendoli come destinati a quel nodo, li

inoltra alla macchina successiva. Que-
sta sarà l'operazione svolta da Platone

che, come mostrato in figura 3, si trova

tra Socrate e Pitagora. All'interno di

quest'ultima, man mano che giungono i

frame al suo Dispatcher, riconosciuti

come propri, i frame sono inviati al

processo Spacker che provvede a «ri-

incollare» le 5 porzioni di messaggio
arrivate in sequenza. Non appena il pro-

cesso Spacker si accorge di aver ricom-

posto interamente il messaggio origina-

rio (e se ne accorge sapendo da ogni

frame la lunghezza totale e la posizione

relativa dei vari pezzi arrivati) provvede a

spedirlo al processo opportuno, funzio-

ne del «tipo messaggio» che non abbia-

mo ancora trattato. Comunque per il

momento è tutto. Mentre qui in redazio-

ne continuiamo a fare gli ultimi ritocchi

«ottimizzatori» al SDR il sottoscritto e

all'Handler di rete l'accoppiata vincente

Ciuchini-Suatoni, vi diamo appuntamen-
to al prossimo numero per un più appro-

fondito commento al funzionamento dei

processi e ai meccanismi utilizzati per
implementare la tolleranza ai guasti.
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Prima di dare il posto a un computer
leggete il suo curriculum.

1975 . Quando Jugi Tandon arriva in California, a Silicon

Valle\’, è il boom. La sua azienda comincia dalle testine

di lettura e scrittura per i disk drive. In soli due anni è

leader con l’80% del mercato.

1979 . Dalla Tandon escono i primi drive completi per floppy

disk. Già dopo un anno è leader nel nuovo settore.

1985 . Nasce la linea di PC Tandon. Caratteristiche chiave, la

compatibilità e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

1986 . In soli tre paesi europei, Tandon vende 55.000 unità in

un anno. Un record mai raggiunto.

1987 . Il Personal Data Pac Tandon è il primo hard disk

estraibile. Per il computer significa memoria illimitata,

portatilità e sicurezza dati. In 4 paesi europei il PAC 286

Tandon è il "Personal Computer of thè Year".

1988

.

Tandon è ormai fra i primi 5 produttori di PC compatibili

standard in Europa, con 137.701 sistemi venduti.

Mentre si avvia un centro di produzione europeo in

Austria, apre la filiale italiana.

1989.8 marzo: al CEBIT di Hannover, Tandon annuncia il

primo personal 386*/33 Mhz, il più potente al mondo.

5/9 ottobre: è allo SMAU con una gamma completa

di PC professionali. dall'XT ai 386, e novità ricche di

interesse. Per le aziende che, come noi in questi 15

anni, hanno un solo obiettivo: essere i più competitivi.

Tan35n
USA TECHNOLOGY MADE IN EUROPE

TANDON COMPÌ TERSpA - Via E. Fermi 20 - 20094 Assilli (MI) - Tel. 02/-Ì883352
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De Luxe Photolab
di Massimo Novelli

Continua la fortunata serie De
Luxe Creativity della Electronic

Arts californiana che ci ha già

regalato i pacchetti più

«produttivi», finora, in campo
grafico per Amiga. In verità esso
è un pacchetto ideato dalla

Digital Creations, piccola società

nata con il tumultuoso sviluppo

di software, negli ultimi tempi,

per il Nostro e a cui la EA, con la

consueta lungimiranza, ha dato

accesso al mercato, non senza
averne discusso con i creatori,

pregi e difetti di un tale

prodotto. Ma se ne sentiva

veramente la mancanza, tra la

miriade di pacchetti simili che
continuamente vengono offerti,

e cos'ha di talmente «originale»

da spingerne fortemente la

commercializzazione,

soprattutto oltreoceano,

sperticando in elogi la critica

degli addetti ai lavori?. ..

La confezione, nel classico contenito-

re in cartone nero della EA, comprende
2 dischi ed un manuale, oltre alla con-

sueta cartolina di registrazione-utente.

Perfettamente «copiabili» — per un uso
back-up, spero — sono l'uno il «Pro-

gram Disk» e l'altro un «Art Disk» con
immagini IFF-HAM su cui lavorare per

un preliminare tutorial d'uso; e fin qui

niente di nuovo. In verità, quello che lo

contraddistingue da molti altri pacchetti

di grafica «tout court» è l'integrazione,

questa si rimarchevole, di 3 diversi pro-

grammi ad uso dei più sfrenati «foto-

grafo-amatori» e manipolatori di imma-
gini; esso infatti è composto da un
programma di painting (PAINT), da uno
di image-processing (COLORS) e da

uno di stampa grafica (POSTERS). In

sintesi un perfetto risultato di ben inte-

grati programmi che lo mette senza
altro al di sopra dei suoi simili e mentre
nessuno dei tre offre comunque niente

di completamente nuovo «sotto il sole»

per i maniaci in questo campo, la intelli-

genza della loro creazione e la conve-
nienza di trovarli «tutti sotto lo stesso

tetto» dovrebbe essere quantomeno

apprezzabilissima.

Il manuale, poi, di oltre 200 pagine è il

godibilissimo risultato tra la comprensi-
bilità delle funzioni esplicate e la conci-

sività della loro spiegazione. Ogni sezio-

ne ha un suo tutorial ed una guida di

riferimento finale ci dà la possibilità di

trovare immediatamente la spiegazione

per ogni nostro bisogno,

PAINT

Iniziamo questo nostro giro di impres-

sioni con il programma principale della

confezione; PAINT, che è come dire un
emulo di De Luxe Paint II. Ma attenzio-

ne. esso invece, oltre che a lavorare in

HAM, ci offre tutti i possibili modi grafi-

ci di Amiga — Lo e Hi-Res, Extra_Half-

brite, PAL o NTSC, Interlace o no —
,
ed

un concetto di «Overscan» che è este-

so alla memoria disponibile e utilizzabi-

le. In sintesi potremo avere un piano di

lavoro fino a 9999 x 9999 pixel! — se
avrete i fatidici 8 Megabyte di Fast Ram
a disposizione — . In ogni caso, per dare

un ordine di grandezza più realistico,

con 1 solo Mega si potrà lavorare su
dimensioni 800 x 800 pixel, mentre con
3 Mega ne avrete 1 280 x 1 600, lavoran-

do per giunta in HAM ed Interlace.

Alla sua partenza ci verrà in aiuto un
requester su cui scegliere il tipo di

risoluzione, i piani-colore e le dimensio-
ni dello screen sul quale vogliamo ope-
rare, dopodiché entreremo nell'ambito

«toolbox» (da notare comunque, che se
risparmierete della memoria, si potrà

aprire un secondo screen sotto al princi-

pale e la sua prerogativa sarà quella di

poterlo scegliere di differente risoluzio-

ne rispetto al primo; comodo ed utile).

Tornando al piano di lavoro, quindi, in

De Luxe Photolab

Produttore:

Electronic Arts
1820 Gateway Drive
San Mateo, CA 94404
U.S.A.
Distributore:

C.T.O.

Via Piemonte 7/F

40069 Zola Predosa IBOI
Prezzo (IVA inclusa):

L. 269.000
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alto ci sarà la barra comandi con una

parte delle opzioni a disposizione, men-
tre il grosso delle possibilità è sotto pull-

down menu. La palette dei colori, poi.

giace sotto lo schermo di lavoro e,

invocandola, se ne ottiene l'accesso

che ci mostra tutti i 4096 colori a dispo-

sizione. i 16-32 registri di colore del

piano di lavoro più una serie di 1 6 grossi

rettangoli che li rappresentano, in modo
HAM, e 4 file di 32 che sono il «Paint

Set», per un uso prevalentemente di

miscelazione tra loro e. tramite copia

sui registri, per un immediato utilizzo,

tutto in ambito RGB oppure HSV.
Le possibilità di disegno, sotto «tool-

box», sono comuni e riconoscibili da
chiunque tratti da tempo con program-
mi grafici simili: tracciatura di curve

continua o tratteggiata a mano libera o

no, spruzzatore, modo testo, riempi-

mento aree e costruzione di figure geo-
metriche piene oppure no. operazioni di

«cut and paste» dei brush, ingrandi-

mento aree, ecc.; in sintesi, è presente

tutto quello che è di buona memoria da
DPaint II.

Passando ad esplorare i pull-down

menu si incontra subito il «Project» che
ci offre le operazioni sui file, oltre alle

opzioni di «Load at» e «Save from» una
picture di una certa grandezza a nostra

scelta — quindi non solo operazioni a

tutto schermo, ma anche il pregio di

caricare un'immagine a certe coordinate

da noi fissate, ciò per «unire» immagini
tra loro, oppure a salvarne una porzione

ben definita, e le funzioni «Paint set» e

«Show page», quando avremo un piano

di lavoro più ampio del visibile e che ci

consente di visualizzarlo interamente.

Il menu «Brushes» è uno dei pezzi

forti di Paint; 16 «custom brush» già

definiti di default, possibilità di caricarne

altri, rotazioni a passi di 90 gradi o per
ogni angolo, «resize» di un brush oppu-
re «remap» i colori dello stesso per
essere in sintonia con quelli della pictu-

re, possibilità di stampa sono solo alcu-

ne delle operazioni consentite da que-
sto menu.

Il «Paint mode» menu poi contiene

una completa gamma di selezione per
moltissimi effetti, soprattutto sui regi-

stri-colore. per miscelare éd integrare

nel miglior modo possibile picture e
brush che andremo a considerare; per

una rapida carrellata sulle possibilità ab-

biamo il modo SOLID, LOW MIX. MIX.

AVERAGE, BLEND, SHADE. SUB PICT.

SCALE, SCALE2, ADD, SUB. MIN,
MAX, XOR, OR, AND. HLF e B&W -
non nascondo che alcune di esse sono
oscure nell’interpretazione, ma con
l'aiuto del manuale tutto ciò è sapiente-

mente analizzato e spiegato —

.

Non manca altresì il menu «Fonts».

di uso molto intuitivo, e «Options» che
ci offre funzioni di controllo sulle ombre,
scegliendo il dithering e la sorgente-

luce. dei riempimenti di aree con un
completo requester che ci informa sul

tipo di gradiente utilizzato, l'evidenziatu-

ra dei bordi, il riempimento solido oppu-
re con un brush. operazioni in HAM sul

grado di vicinanza-colore con il back-

ground, ecc.

Le oltre 120 pagine del manuale che
lo riguarda fanno onore alle sue prero-

gative. come completezza e complessi-

tà. ed in questa veloce cavalcata se ne
sono affrontate solo le principali; ma,
credetemi, esso è in grado, di rivaleggia-

re con i suoi simili, anche nell'ambito

della stessa produzione EA. ad armi

pari, ma con una marcia in più: le di-

mensioni di lavoro limitate solo dalla

memoria a disposizione.

A questo punto vorremmo soltanto

che la EA si gettasse a capofitto nella

grafica strutturata, per colmare forse la

lacuna più grande ora presente nel pa-

norama soft di Amiga. E chissà che
questa preghiera, prima o poi, non ven-

ga esaudita...

COLORS

Il segmento COLORS di De Luxe
Photolab è uno splendido image-proces-

sor che ci offre la manipolazione, ed
una miriade di controlli, sullo sviluppo

dell'immagine; alla sua partenza si apri-

rà lo schermo di «Color Command»,
situato a metà pagina grafica, diviso in 2

parti, l'una riguardante il controllo della

palette associata all'immagine e l'altra

le possibili manipolazioni «fisiche» della

stessa. Analizzando il «color statistic

display» avremo a disposizione i valori
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in RGB, HSV e MCY di ogni colore della

nostra picture; esso poi ci darà anche il

conteggio dei pixel (Popolatìon) e la

percentuale di ogni colore presente.

Questo, quindi, ci consentirà di trovare

con esattezza quanti pixel avremo di un

dato colore e che percentuale usa lo

stesso, permettendoci cosi, in sintesi,

di ridurre piani-colore a nostro gusto se

il registro associato è ininfluente ai fini

della rappresentazione più vicina all'ori-

ginale.

quali scambio di colori e di registri,

miscelazioni sulla media e sul «peso»

degli stessi, «copy color» dall'uno all’al-

tro, ecc.; quindi un completo controllo

sullo «stato» della nostra immagine e

sulla «densità» delle nostre operazioni.

Ma una delle funzioni più apprezzabili

è senz'altro quella che ci consente la

conversione di formato di uno screen;

con l'opzione «Set to» avremo la possi-

bilità di cambiare «display mode» da Lo-

Res ad HAM, da HAM ad EHB, ecc.,

memoria permettendo, come pure la

scelta sui piani-colore da utilizzare nella

conversione. Passando ad analizzare le

operazioni «fìsiche» che potremo per-

metterci, è presente «Mosaic» — ridu-

Posiers alla sua par-

tenza avremo accesso
a questo screen in cui

è presente la grìglia dì

riferimento — in cui

ogni sezione rappre-

senta un loglio — e a
destra le opzioni di

scelta sulle dimensioni

di stampa finale,

nonché quelle dei fogli

che comporranno la

Al disotto di esso è presente il «regi-

ster graph» che evidenzia il contenuto

relativo di una singola componente co-

lore di ognuno dei 16 registri; quindi,

selezionando per esempio «Blue», avre-

mo un istogramma che rappresenta

quanto di esso è presente per quel

registro, relativo agli altri; e tutto ciò nei

classici modi RGB e HSV. I registri poi

potranno essere bloccati, per evitare

manipolazioni rispetto agli altri, ordinati

sulle componenti o sulla popolazione

nell’immagine, e quindi alterati in ogni

loro valore, sempre in riferimento agli

altri.

Altra importante funzione la esegue
«Match Palette» che ci permette di

cambiare la palette di uno screen con
quella di un altro, cosicché parti dell'uno

potranno essere usate sull’altro, preser-

vandone l'apparenza originale nel colori.

Non manca altresì la possibilità di

separare i colori di una picture nelle sue
componenti RGB e MCY. oltre al Nero,

come pure farla diventare B&W, negati-

va (le parti luminose inverse rispetto

alle oscure) e la funzione «revert» per

ricaricare lo screen originale se avremo
commesso delle operazioni che non ci

soddisfano e ricominciare da capo.

Prendendo poi in esame la palette a

disposizione, si aprirà un requester per
operare sulle diverse possibilità offerte

ce la risoluzione dello schermo rimpiaz-

zando i colori della regione selezionata

con uno singolo— , «Resize» — si potrà

scegliere a quale dimensione, in pixel,

vorremmo ridimensionare la picture. —
«Reduce» — per ottenere una riduzione

del numero dei registri colore della stes-

sa e quando è in unione con «Bstfit»

nel cambio della quantità di essi si avrà

automaticamente un «remap» per man-
tenerne il look simile all'originale.

Concludendo, la sua facilità d'uso e la

estrema sofisticazione delle operazioni,

tutte rivolte nell'ambito-colore e suo
trattamento, sono i punti-forza di CO-
LORS che, anche se non ha il fascino di

un DigiPaint II, è un ottimo programma
che, ripeto, andrebbe considerato nel-

l'ottica di appartenenza del pacchetto in

questione e che ne fa un eccellente

complemento alle nostre esigenze gra-

fo-maniache. Ben fatto!

POSTERS

E veniamo all'ultima parte della serie

PhotoLab; POSTERS ci offre il controllo

di stampa-grafica delle nostre produzio-

ni con una scelta delle dimensioni da un
minimo di 1 x 1 pollice (2,54 x 2,54 cm)
alla massima grandezza di 10 x 10 feet

(3x3 metri) mediante scomposizione
della picture in pagine singole.

All'avvio si aprirà uno schermo com-
posto da una griglia e da un «toolbox»,

a destra, che ci informa sulle possibilità

offerte; si potrà settare la larghezza ed
altezza del poster che andremo a stam-
pare, cosi come le dimensioni del foglio

singolo che riceverà una parte dell'Im-

magine, ed il numero, automaticamente
aggiornato, delle pagine occorrenti per

soddisfare le dimensioni finali da noi

scelte. Al caricamento di una picture,

essa comparirà nella griglia, i cui riqua-

dri rappresentano singole pagine, e se
ne potrà variare la dimensione finale o

tramite requester presente oppure dan-

do «resize» dell'immagine tramite
mouse. Nel cambiare le dimensioni del-

la stessa si potrà poi voler cambiare
anche il rapporto d'aspetto se vorremo
distoreere l'immagine e con l'opzione

«Preview» avremo, a video, la rappre-

sentazione dell'immagine scomposta
che consideriamo voler stampare.

Appoggiandosi in ogni caso al Prefe-

rences di sistema — e quindi ai classici

printer.driver a disposizione — passan-
do al Print requester si potrà accedere
al numero di copie del nostro lavoro, lo

stop della stampante e l'eject del foglio

appena stampato per pagine o per co-

lonne, sfondo bianco per non utilizzare a

vuoto inchiostro — laddove un back-

ground nero sarà rappresentato come
bianco — come pure anti-aliasing delle

linee curve presenti. In sostanza un
programma dignitoso e completo, come
ce ne sono altri, ma con piacevolezze

tutte particolari e una ottima gestione

delle sue possibilità, nel «tradurre» so-

prattutto immagini HAM in grey scale, e

nella gestione delle pagine componenti
il tutto.

In sostanza...

Indubbiamente un altro centro della

Electronic Arts non può non farci piace-

re; nell’attesa che si stabilizzi il «rumo-
re» fatto dall'uscita di De Luxe Paint III

— che non si sa se catalogarlo come
animatore o come paint program —
eccezionalmente potente e ancor più

completo del predecessore, e in attesa

fervida del nuovo De Luxe Video III con
overscan, possibilità IFF ed Anim, tutti i

modi grafici, gestione MIDI e single-

frame-controller. previsto per il prossi-

mo anno, De Luxe Photolab colma una
lacuna apparentemente già coperta ma
non sufficientemente.

L'integrazione delle 3 parti, e lo spic-

care di un processore-colore come CO-
LORS, ci dà ancora una volta il segno di

quali livelli si può arrivare ad ottenere

con una sapiente gestione delle risorse

di Amiga, forse ancora non tutte sco-

perte e che a fatica vengono evidenzia-

te. Il futuro di tutto ciò é senz'altro più

che roseo e quindi il giudizio per simili

prodotti non può che essere incondizio-

natamente positivo. MC
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svsroi;

HARDWARE
Connection

svsia:

STAMPANTI
NEC P 2200 L. 729.000

NEC P6 PLUS L. 1.349.000

NEC P7 PLUS L. 1.749.000

EPSON LQ 400 L. 680.000

STAR LC 24/10 L. 680.000

SCHNEIDER
LASER L. 2.498.000

FUJITSU!!! 30% DI SCONTO !!!

ESCL. LASER!!!
PANASONIC!!!
30% DI SCONTO

40MB 3.5" 33 MS L. 749.'

H.D 80MB 5.25" 28 MS L. 1.190.'

> 100 MB 3.6" 21 MS CON CONTROLLER

COMUNICAZIONE
MODEM CARD 1200 BPS

L. 175.000
MODEM CARD 2400 BPS

L. 235.000
CON I MODEM IN OMAGGIO SOFT

ORIGINALE IN ITALIANO
SCHNEIDER FAX SPF 100 OMOLOGATO

L. 1.349.000
SCHNEIDER FAX SPF 200 OMOLOGATO

L. 1.779.000
MOUSE GENIUS GM 6000

89.0
389.000H/SCANNER GM 4000

TABLET 1212 GENIUS
SCANNER DESKTOP FINO A 400 DTP

ELABORATORI
XT 640K 10 MHZ TAST 101,
1 FLOPPY I>. 790.000
AT 1 MB 12 MHZ TAST 101. 1

FLOPPY L. 1.480.000
386 SX CON HD 40 MB
VELOCE L. 3.690.000
SCHNEIDER EURO PC
+ MONITOR MONO

L. 839.000
HARD DISK
PER EURO PC L. 726.000
SCHNEIDER AT CON HD 40
MB. 33 MS. MONITOR

L. 2.490.000
PORTABLE AT SCHNEIDER
PLASMA CON HD 20 MB

L. 3.790.000
INTERCOMP XPC 30 1FD
I HD 20MB L. 1.790.000
INTERCOMP XPC 30 PLUS
(VGA) 1 FD 1 HD 20 MB

L. 1.900.000
Telefonare per tutta

la fiamma INTERCOMP

COPROCESSORE 80287-10

GRUPPO DI CONTINUITÀ' DA

TUTTE LE SCHEDE PER PC D1SP0
SIBILI. OLTRE 500 ARTICOLI A
LISTINO

3 5" 720 K L. 2.490
3.5" 1 44 MB L. 5.950
5.25" 360 K L. 1,460
5.25" 1.2MB L. 2.940

ULTERIORI SCONTI
PER QUANTITÀ’

MONITOR 14" COLORE PER CGA
18833) L. 449.
MONITOR 14" MULTISYNC CO-

MONITOR NEC 14" MULTISYNC
L. 990.000

MONITOR NEC III D MULTISYNC
1024 788 L. 1.344.

IL SOFTWARE DA NOI
DISTRIBUITO È SOLO ED

ESCLUSIVAMENTE
ORIGINALE E VIENE

CONSEGNATO
SU SUPPORTI

DA 3.S 0 DA 5.25

GESTIONALI
CONTABILITA' ORDINARIA,
FATTURAZIONE. ACQUISTI.
MAGAZZINO, FORFETTARIA.
NEGOZI AL DETTAGLIO, STU
DI PROFESSIONALI. CONDO-
MINI. DENTISTI. CLINICA.
OCULISTI. SCADENZIARIO,
STAZIONI DI RIFORNIMEN
TO. OFFICINE. CARROZZE
RIE, PALESTRE. PARROC-
CHIE. FOTOGRAFI. CESPITI
AMMORTIZZABILI. VIDEOTE
CHE. RICEVUTE BANCARIE

RICEVUTE BANCARIE. DI
CHIARAZIONI IVA. CONTO
CORRENTI.

GESTIONE MAILING + L
NI E COLLEGAMENTO
POSTEL L. 341

VARIE
SAMNA AMI IT L. 195.000
TELEMANUTENZIONE SOFT
WARE L. 330.000
SOFTWARE DI RETE PER TEN
NET E SCHEDA RETE TEN
NET COMPATIRILE L. 590.000
MICROSOFT WORKS IT

ENTERTAINMENT
ISO TITOLI SOFTWARE DI
GIOCO AVVENTURA E SIMU-
LAZIONE A PARTIRE

NOLEGGIO PC
E FACSIMILE.
PERMUTE

E RIPARAZIONI

M GENOVA
VIA TEVERE 2A-8-10
16155 GENOVA
TEL. 680685

689324raX 686609
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Programmare in C su Amiga
di Dario de Judicibus

Il nostro slalom parallelo

continua con le tecniche
avanzate di LMK (fornito dalla

Lattice nella versione 5 del

suo compilatore C) e con la

sezione grafica, e
precisamente con la seconda
parte dedicata alle funzioni di

riempimento

Nella 14
a
puntata, abbiamo approfon-

dito l’analisi del programma di utilità

LMK e delle macro interne. Abbiamo
inoltre iniziato a parlare di riempimenti

di aree grafiche ed abbiamo visto un
esempio di riempimento a macchia d'o-

lio. In questa puntata continueremo en-

trambi i discorsi e vedremo in particola-

re. per quello che riguarda LMK

:

• definizioni per bersagli multipli,

• definizioni per bersagli alternativi.

• le regole di default, ed
• i caratteri speciali.

Mentre, per quello che riguarda la

libreria grafica, parleremo del:

• riempimento a definizione di area.

LMK
Continuiamo quindi il nostro discorso

su LMK affrontando la parte relativa alle

definizioni avanzate. Quanto detto fin

qui su LMK sarebbe in teoria sufficiente

a definire qualunque tipo di processo di

generazione, tuttavia questo program-
ma dì utilità è in grado di fornire all'uten-

te avanzato una potenza molto maggio-
re di quella vista fin qui.

Definizioni per bersagli multipli

Abbiamo visto come LMK ci permet-
ta di definire un processo il quale, di

Figura I - File di defini-

zione a bersagli multi-

pli: esempio.

solito, genera un prodotto ben definito

come, ad esempio, il modulo eseguibile

di un programma. Tale prodotto, indivi-

duato nel nostro caso da un'etichetta

che lo segnala come radice degli ascen-

denti. viene anche detto «bersaglio»

Itargetl. A volte, tuttavia, il prodotto

finale di un processo, non é un singolo

file, ma un insieme di oggetti indipen-

denti fra loro. Si dice allora che il file di

definizione del processo è a bersagli

multipli.

Consideriamo ad esempio un proces-

so che, a partire da una certa base di

dati, crea tre differenti rapporti (vedi

figura 1). Diciamo che la base di dati

contiene tutte le schede relative ad una
biblioteca, e di avere scritto tre sotto-

processi che. a partire dai dati memoriz-
zati. genera tre rapporti contenenti tutti

i volumi di un autore di nome Simak,

tutti i volumi editi dalla Nord, e tutti i

volumi antecedenti il 1965. I file di

definizione si chiamano rispettivamente

simak.Imk, nord.lmk e ante1965.lmk.
e si trovano nel sottodirettorio ma-
crolmk Al fine di analizzare il funziona-

mento del file di definizione a bersagli

multipli, non è necessario vedere in che
modo funziona ognuno dei suddetti file

di definizione. Tutto quello che è neces-

sario sapere è che i tre file di definizio-

ne genereranno tre rapporti chiamati

rispettivamente simak. Ist, nord.lst e
ante! 965. Ist. Inoltre, il direttorio dal

quale LMK viene invocato, non deve
contenere alcun file chiamato fanta-

sma, dato che questo bersaglio non
corrisponde ad un file reale, ma fa parte

del meccanismo che innesca l’intero

processo. Esso viene appunto chiamato
«bersaglio fantasma» ffake target

I

A
questo punto non dovrebbe esservi dif-

ficile comprendere il listato riportato in

figura 1.

Due note:

LMK deve far parte del percorso di

ricerca comandi del processo CLI dal

quale viene lanciato il comando

1>lmk -f macrolmk/rapporti.lmk

il carattere «@» usato nell’istruzione
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relativa all'ascendente fantasma, serve

a specificare ad LMK che l'azione che

segue va eseguita, ma non riportata a

video. Se non fosse stato messo, il

risultato del processo sarebbe stato

Lattice LMK 1.05 Copyright 1988

Lattice, Ine.

echo «Processo terminato»

Processo terminato

piuttosto che

Lattice LMK 1.05 Copyright 1988

Lattice, Ine.

Processo terminato.

Definizioni per bersagli

alternativi

Se LMK è invocato senza specificare

alcun bersaglio, il programma fa partire

il processo di generazione relativo al

primo ascendente che trova. È possibile

tuttavia definire in uno stesso file più

bersagli e decidere al tempo di invoca-

zione quale eseguire. Consideriamo ad

esempio il file riportato in figura 2.

Se eseguiamo il comando

1> Imk -f coca.lmk

il programma prowederà a copiare i

tre file sul disco dfl:, dato che il primo

bersaglio (fantasma, per giunta) è co-

pia. Se invece vogliamo cancellare i file

suddetti, bisogna eseguire

1> Imk cancella -f coca.lmk

Regole di default

In inglese, il termine default vuol dire

mancante, inadempiente, in contuma-

cia. Nel linguaggio informatico esso in-

dica qualcosa (un parametro, un nome)

da prendere in considerazione in man-
canza appunto di ulteriori specifiche.

Parlare allora di default rules, vuol dire

parlare di quelle regole che vanno consi-

derate valide a meno che l’utente non
specifichi altrimenti. Potremmo tradurre

tale termine come in difetto, ma essen-
do oramai entrato nel linguaggio comu-
ne informatico, useremo il termine in-

glese.

Le regole di default sono quelle rego-

le che dicono al LMK come trasformare

un file con una certa estensione in un
altro con un'etensione differente, esse
si differenziano dalle azioni /action rulesl

viste in precedenza, in quanto non agi-

scono su uno o più file i cui nomi sono
stati specificati a priori, ma su tutti i file

Figura 3 - Prove eltei-

luaie sulle regole di

trasformazione

M Figura 2 - File di defini-

zione a bersagli altera-

tivi: esempio

aventi una certa estensione nell'indiriz-

zario Idirectory], o nel caso si stato

definito un ascendente ma non la relati-

va azione da eseguire.

L'ordine con cui LMK opera sugli

ascendenti e sui discendenti è il se-

guente. a partire dalle regole di priorità

più elevata:

• azioni esplicite

• regole di default:

— regole di trasformazione
— regole definite dall’istruzione .DE-
FAULT
— regole da un .def file

— regole dal file Imk.def
— regole interne di LMK
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Vediamo in dettaglio le varie regole di

default, dato che le azioni esplicite sono
di fatto le istruzioni che l'utente specifi-

ca esplicitamente dopo la linea che con-

tiene l'ascendente ed i suoi discenden-

ti. come già visto più volte.

Regole di trasformazione

Le regole di trasformazione definisco-

no le azioni da intraprendere per trasfor-

mare un file con una certa estensione in

un altro con estensione differente,

quando non sìa stata fornita alcuna azio-

ne esplicita. Ad esempio, la regola co-

mune di trasformazione per la compila-

zione di un file C è la seguente.

LC $•

dove $*, come già detto nella scorsa

puntata, assume il nome del primo di-

scendente comprensivo dell’eventuale

percorso ma mancante dell'estensione.

Come ricorderete, altre due macro
vengono definite quando si usano le

regole di trasfomazione: $< e $>.ll

manuale del Lattice 5.0 afferma che la

prima macro viene impostata come il

nome del discendente che causa l'azio-

ne (nel caso dì trasformazione .c.o,

quindi, il file di tipo ,c). mentre la secon-

da prende solo il nome base dello stes-

so (cioè senza estensione). Alcune pro-

ve da me effettuate, tuttavia, hanno
rilevato come il comportamento
óett'LMK 1 .05 (facente parte del Lattice

5.02) sia leggermente differente. In pra-

tica non viene usato il discendente che
causa l'azione, ma il primo in ogni caso.

Figura 5 Regole inter-

ne dell'LMK per Ami
ga DOS

• LNK.DEF

« De fault t-ul ci far LMK.

propert»

LCl=LC:lcl

LC1FLAGS - - i INCLUDE: -iIMCLU0E:latt1ce/

LINK"BLINK:B1 tale

.DEFAULT:

KlC) J(LCIFLAGS) S*

J(IC) J(LCIFLAGS) $•

MAS) »• -1 AsseaS.O: include -a f.O

S(LC) S(LCIFLAGS) S*

Presumo che si tratti di un baco del

programma, ma potrebbe anche essere
un errore del manuale. Se qualcuno ne
sa qualcosa di più può contattarmi su
MC-Link (MC2120). In figura 3 sono
riportati i test da me effettuati.

L'istruzione .DEFAULT

Questa istruzione viene usata quando
a seguito di un certo bersaglio e dei

suoi discendenti, non è stata fornita

alcuna azione esplicita o regola di tra-

sformazione. Anche in questo caso il

comportamento descritto nel manuale
presenta delle differenze rispetto ad i

test effettuati, come riportato in figura

4.

I file di tipo .def

Nel caso non sia stata definita nean-

che l'istruzione .DEFAULT, LMK cerca

nella directory corrente un file chiamato
Imk.def. Alternativamente l'utente può,

usando l'opzione -b, specificare un altro

file che contenga le regole da usare,

anch'esso con estensione .def.

Le regole interne

Se neanche questi file possono esse-

re usati, LMK ricorre ad un set di regole

interne, differenti a seconda dell'imple-

mentazione del programma. Quelle rela-

tiva all'AmigaDOS sono riportate in figu-

ra 5.

I caratteri speciali

Abbiamo già visto che il carattere

speciale «@» posto di fronte ad una
azione, la esegue senza però prima mo-
strarla a video, come succede altrimen-

ti. Esistono altri due caratteri speciali

che. preposti ad una deteminata azione,

modificano il comportamento di LMK.
«—» dice al LMK di continuare anche

se l'esecuzione dell'azione in questione

ha generato un qualsivoglia errore (in

caso di errore, infatti, LMK si ferma).

« » fa da carattere di salto lescape
character/, serve cioè quando una de-
terminata azione inizia con un carattere

che altrimenti LMK considererebbe spe-
ciale (ad esempio «@»),

Il carattere speciale «&» non è usato
nella versione 1 .05. se non per compati-
bilità con le versioni precedenti.

Nella prossima puntata vedremo le

opzioni del comando LMK e altri bersa-

gli fantasma. Ci sarebbe ancora molto
da dire su LMK. ma dato che quanto
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detto fin qui è più che sufficiente per

usare questo programma di utilità, an-

che per gestire processi complessi, ho
pensato di chiudere questo discorso

con la prossima puntata per dare più

spazio alla grafica ed in particolare intro-

durre la gestione della IDCMP (Intuition

Direct Communications Message Port).

Riempimento a definizione d'area

Nella scorsa puntata abbiamo iniziato

a parlare di aree e di riempimenti, ed in

particolar modo abbiamo visto il riempi-

mento a macchia d'olio
;
infatti come già

detto in precedenza, la libreria grafica di

Amiga mette a disposizione del pro-

grammatore due differenti tecniche di

riempimento:

1 . il riempimento a macchia d'olio, ed
2. il riempimento a definizione d'area.

Ricordiamo ancora una volta che en-

trambe queste tecniche definiscono so-

lo la zona ed il modo con cui questa

deve essere riempita. Per il colore, il

modo grafico, un'eventuale mascherina
bidimensionale ed il bordo esterno, se
desiderato, valgono i valori validi al mo-
mento e che sono stati definiti come
spiegato nella 13“ puntata.

Mentre la prima tecnica dipende dagli

oggetti grafici già presenti nel raster su

cui si sta operando, il riempimento a

definizione di area si basa su una tecni-

ca del tutto indipendente dallo stato di

quest'ultimo. Di fatto essa consiste nel

definire un'area chiusa, dandone i verti-

ci. Una volta che questa è stata definita,

il comando di fine definizione provoca il

tracciamento dell'area ed il suo riempi-

mento in accordo ai modi grafici in

vigore al momento.
In figura 6 sono riportati i prototipi

delle quattro funzioni grafiche che ser-

vono a definire il perimetro dell'area da
riempire. Come si può vedere, oltre ad
una funzione di inizializzazione e ad una
di chiusura delle operazioni (rispettiva-

mente InitAreaO ed AreaEndO). ci so-

no due funzioni analoghe alla Draw() e

alla Move() che avevamo già visto in

precedenza (cioè AreaDrawO ed Area-
MoveO), che servono a definire i vertici

del perimetro dell'area piena.

L'indipendenza di questa tecnica con-

siste nel fatto che l'area è in realtà

disegnata in un raster differente da
quello su cui si sta operando, e che
deve essere allocato dal programmato-
re prima di iniziare a definire l'area in

questione. In pratica, prima di tutto il

programmatore deve fare le seguenti

cose:

1. allocare una struttura Arealnfo che
serve a mantenere traccia delle opera-

zioni che il programma farà per definire

l'area da riempire;

2. allocare un vettore di parole da 1 6 bit

sufficientemente grande da contenere
le informazioni relative ai vertici del poli-

gono che forma il perimetro dell'area

(cioè un numero di byte 5 volte il nume-
ro totale di chiamate ad AreaDrawO ed
AreaMoveO),
3. allocare una struttura TmpRas per il

raster temporaneo da usare nella co-

struzione dell'area;

4. allocare un raster temporaneo grande
abbastanza da contenere l'area che si

vuole tracciare.

È necessario aggiungere due parole a

quanto detto, tuttavia. Innanzi tutto bi-

sogna tener presente che l'area non è
disegnata sul raster su cui si sta operan-

do fintanto che non viene chiamata
AreaEnd(). In secondo luogo, è bene
allocare un vettore per i vertici con un
certo margine rispetto al numero di

chiamate che si intende fare ad Area-
DrawO ed AreaMoveO ad esempio,
se l'area da tracciare ha 7 vertici, è
bene prevedere almeno nove chiamate,

e cioè un vettore di 45 byte. Tale area

deve essere allineata alla parola, e quin-

di va definita come un vettore di, nel

nostro caso, 23 parole (46 byte). Per
quanto riguarda invece il raster tempo-
raneo. esso dipende solo dal numero di

pixel contenuti di un'area rettangolare

che copra interamente l'area da traccia-

re. Ci pensa il vostro Amiga a gestire la

-memoria allocata. Ecco allora che. se

per una certa area è necessario un
raster corrispondente a 100 linee per

200 colonne, tale memoria può essere
riutilizzata per tracciare un'area ricopribi-

le da un rettangolo di 40 linee per 500
colonne. Quella che conta è la dimen-
sione totale della memoria allocata, non
il rapporto tra la dimensione orizzontale

e quella verticale.

In figura 6 e figura 7 sono riportate

rispettivamente le funzioni e le macro
utilizzate per allocare ed inizializzare il

raster temporaneo. Figura 8 riporta in-

vece lo scheletro di un programma che
utilizza la tecnica di riempimento a mac-
chia d’olio. Come si vede, una volta

eseguiti I passi sopra elencati ed inizia-

lizzate le strutture Arealnfo e TmpRas.
si può procedere a definire l'area per
mezzo delle funzioni AreaDrawO ed
AreaMoveO. Le due funzioni di defini-

zione dei vertici restituiscono il valore 0
se tutto è andato bene. -1 se non c'é
più posto nel vettore che mantiene le

informazioni su tali chiamate. Una volta

completata la definizione, chiamando la

funzione AreaEndO. si trasferisce l'area

che nel frattempo era stata costruita dal

raster temporaneo a quello principale. A
questo punto si possono definire altre

aree finché non si decide di deallocare

tutte le risorse allocate.

Se si chiama AreaMoveO dopo una
sequenza di chiamate ad AreaDrawO. il

poligono precedente viene automatica-
mente chiuso (come se si fosse chia-

mata AreaDrawO ancora una volta con

RASTER TEMPORANEI •••

typedef UBYTE •PLAMEPTRj

•define RASSUE(w.h) ((N)'((»*IS)»3S0«FFFE))

Figura 7 - Le macro grafiche dell'Amiga Iranate in

questo articolo

le coordinate del primo vertice), e la

penna posizionata sul primo vertice di

un nuovo poligono. Lo stesso succede
con AreaEndO. ma in questo caso le

aree definite precedentemente sono
tracciate sul raster principale. È quindi

possibile definire più aree indipendenti

e chiuse prima di spostare il tutto sul

piano su cui si sta operando.

L'esercizio

Nella 14“ puntata, pubblicata sul nu-
mero 87 di MC (luglio/agosto 1989),

abbiamo visto un programmino grafico

detto di tipo non interattivo, in quanto
l'utente non ha la possibilità di interveni-

re sulle operazioni che il programma
effettua nella finestra grafica. Oggi vi

propongo un altro programma, questa
volta di tipo interattivo. Molti pensano
che l’unico modo per fare della grafica

interattiva sia di usare IDCMP. cioè la

porta che Intuition ci mette a disposizio-

ne per dialogare con esso. In effetti

questo è il metodo «classico» e quello
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MOVE 45 67 Muovi il punto corrente al punto (45,67)

ORAW 56 78 Traccia una linea dal punto corrente fino al punto (56,78)
RECT 56 89 Traccia un rettangolo dal punto corrente fino a (56,89)

FILL 90 32 Rieapi a «occhia d'olio a partire da (90,32)

HELP Lista i comandi disponibili

INFO Lista il punto corrente, il colore delle penne, ecc....

EXIT Teraina il prograena

Tabella A

che offre la massima flessibiltià e po-
tenza. È possibile tuttavia dialogare con
il nostro programma grafico in un modo
completamente differente, e cioè con
una finestra di console.

Nelle prime puntate di questa rubrica

avevamo detto che è possibile aprire

una finestra di console come se fosse
un normale file. Questo è vero sia per la

Open() dell'Amiga DOS. sia per le fun-

zioni interne del C come open(), fope-

n(), e via dicendo. Se il file di console è
aperto sia in scrittura che in lettura, è
possibile passare al programma dei co-

mandi. e riceverne delle risposte. Ecco

allora cosa dovete fare:

1 . aprite una finestra grafica di tipo GZZ
come quella descritta nella 14a

puntata
(potete riusare in parte il codice di quel-

l'esercizio);

2. aprite una finestra di console e met-
tetevi in attesa di comandi da parte

dell'utente;

3. quando l'utente entra un comando,
accertatevi che sia scritto secondo la

sintassi da voi definita, altrimenti scrive-

te a console la sintassi corretta;

4. se l'utente lancia il comando di fine

operazioni (EXIT, CLOSE, come volete

voi), lasciate un messaggio che richieda

all'utente di selezionare il gadget di

chiusura e, come questo viene selezio-

nato, chiudete tutto e terminate il pro-

gramma.
Avete piena libertà nel definire il tipo

di comandi e la loro sintassi, le dimen-
sioni e le caratteristiche delle finestre.

Vi consiglio comunque all'inizio di limi-

tarvi a comandi semplici, come ad
esempio quelli pubblicati nella tabella A.

Ad ogni comando può corrispondere
una o più funzioni (o macro) della gra-

phics. library A questo punto non do-

vreste avere problemi a scrivere il pro-

gramma in questione, specialmente se
utilizzerete il codice usato negli esercizi

precedenti.

Conclusione

Molti lettori mi hanno chiesto sempre
più insistentemente di affrontare quella

parte di Intuition che gestisce i menu, i

gadget, i requester e via dicendo. Dato
che per far questo è necessario prima
spiegare alcune cose sulla IDCMP (/n-

tuition Direct Communications Messa-
ge Pori), nella prossima puntata inco-

minceremo a vedere come si interagi-

sce con Intuition tramite il meccanismo
a messaggi già spiegato molte puntate

fa, in modo da preparare il terreno per la

più impegnativa trattazione dei menu da
C. Finiremo inoltre il discorso su LMK, e

daremo una possibile soluzione dell'e-

sercizio appena proposto. E ci sono
ancora molte sorprese in arrivo...

Casella Postale

Come forse avrete notato, da un po' di tempo questa rubrica propone anche
informazioni notizie e dati su vari argomenti legati in qualche modo allo sviluppo di

programmi in C su Amiga (Fred Fish, libri, trucchi, ecc.). Se avete suggerimenti a
riguardo potete scrivermi presso la redazione oppure mandarmi messaggi su MC-Link
(MC2120).
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Tabella B

I menu a discesa

Seguo attentamente la sua rubirca

«Programmare in C su Amiga» pubbli-

cata su MC, ed è per questo che le

mando un messaggio in cui le chiedo se
può darmi delle spiegazioni su come
gestire i menu a discesa tramite il C
Iversione 4.0) e su come fare a caricare

una immagine IFF. Il manuale che pos-

siedo non affronta nessuno degli argo-

menti di cui lei ha parlato nei suoi

articoli, ergo lei rimane l'unica mia fonte

di dati. Potrebbe anche consigliarmi un

buon manuale? Grazie.

Distinti saluti

Tambasco Mauro Vimodrone (Milano)

La gestione dei menu da C non è così

semplice come con il Basic, ma certa-

mente è più potente ed offre al pro-

grammatore molte possibilità, compre-
sa quella di definire all'interno degli

stessi menu elementi grafici. È tuttavia

possibile rendere tale gestione molto

più semplice, a condizione di limitare la

flessibilità d'uso e le opzioni disponibili.

Sarà proprio dì queste tecniche sempli-

ficate (ma proprio per questo potenti)

che parleremo in una delle prossima
puntate. È tuttavia necessario introdurre

un altro argomento prima, e cioè quello

della porta IDCMP, senza la conoscenza
della quale non è possibile introdurre

menu, gadgets, ed altri meccanismi di

interazione programma-utente messi a

disposizione da Intuition. In seguito alla

sua (ed ad altre richieste), ho deciso di

cominciare a parlare di IDCMP nella

prossima puntata, in modo da poter poi

passare ai menu.
Per quello che riguarda le immagini

IFF il discorso è più complesso. Scrive-

re un lettore generalizzato di IFF non è

affatto facile. Esempi se ne possono
trovare nei dischetti distribuiti dalla

Commodore, di cui l'ultimo è stato in-

cluso nel Fred Fish #185: il Commodo-
re IFF disk - November 1988. Ricordo a

proposito che lo standard IFF non ri-

guarda solo le immagini (ILBM), ma i

testi (TEXT), la musica (SMUS), le ani-

mazioni (ANIM). e molti altri tipi di dati

ancora.

In realtà, sarebbe bene affrontare pri-

ma la gestione di file ILBM, cioè delle

immagini, magari limitandosi agli inizi

solo a quelle in bassa risoluzione. Ho in

piano di parlare anche di IFF in seguito,

ma non so ancora quando. C'è già chi

mi chiede argomenti avanzati sull'Ami-

gaDOS e sulla layers.library e non sarà

facile accontentare i lettori più esperti

senza confondere chi si è avvicinato da
poco alla programmazione su Amiga, o
viceversa introdurre argomenti base
senza scontentare i vari guru.

Comunque, per chi avesse fretta,

questa è una lista di programmi PD
contenuti nei Fred Fish che leggono file

IFF [parser] e li visualizzano sullo scher-

mo o stampano informazioni sul tipo di

file come in tabella B.

In quanto al manuale, questa è una
lista di libri editi dalla Abacus:

Amiga C for Beginners

ISBN 1 -55755-045-X 280pp $19.95
Amiga C for Advanced Programmers
ISBN 1-55755-046-8 400pp $24.95
Amiga Machine Language
ISBN 1-55755-025-5 264pp $19.95

Amiga System Programmerà Guide
ISBN 1-55755-034-4 442pp $34.95

È possibile ricevere per $14.95 anche
il dischetto contenente già tutti i listati

riportati nei volumi in questione, con un
notevole risparmio di tempo per chi

volesse provare direttamente sulla mac-
china gli esempi descritti in questi libri,

tanto più che tali sorgenti possono for-

nire degli ottimi scheletri per il vostro

codice. L'indirizzo della Abacus è il se-

guente:

Abacus Dep.L3, 5370 52nd Street SE
Grand Rapids, MI 49508 United States

of America.

Se ordinate dall'Italia, dovete aggiun-

gere $12 per spese postali per ogni

volume. Quindi, se non avete la possibi-

lità di comprare direttamente negli USA,
vi consiglio di mettervi in due o tre per

dividere le spese (vedi nota 2).

Note
1 . Desidero scusarmi con i lettori per aver saltato un numero di MC, ma motivi

personali (mi sono sposato in giugno) ed in concomitanza, necessità di carattere

redazionale, han fatto si che questa puntata uscisse con un mese di ritardo.

2. Tengo a precisare che non ho nessuno dei suddetti volumi e quindi non posso dare
alcun giudizio sulla bontà degli stessi. La descrizione riportata nei cataloghi sembra
comunque interessante, ed in genere il mercato americano dei libri sul software offre

quasi sempre un buon livello di qualità.
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GFÀ & Omicron Basic

di Vincenzo Folcarelli

Possedere la versione 3.XX del GFA od Omicron Basic rappresenta un ottimo

compromesso per poter conoscere, e quindi sfruttare, adeguatamente le risorse

delI'ST. L 'inserimento a fianco del GFA Basic dell'Omicron è giustificato oltre che dalla

crescente diffusione dello stesso dalla scelta dell'Atari di considerarlo il successore

delI'ST Basic

Quando si parla di interruzioni viene

spontaneo pensare al blocco di un pro-

gramma in esecuzione per passare ad

un altro. In generale gli stadi che som-
mariamente caratterizzano una interru-

zione sono i seguenti:

— blocco del programma in esecu-

zione;

— memorizzazione dello stato in cui si

trovava il programma;
— attivazione di un nuovo programma;
— al termine del nuovo programma
viene riattivato il vecchio a partire dallo

stato nel quale è stato interrotto.

Bloccare un programma non significa,

ovviamente, cancellarlo dalla memoria
ma semplicemente segnalare al micro-

processore, attraverso un segnale di

interruzione, la volontà di interrompere

l'interpretazione del flusso di istruzioni

in esame.
Salvare lo stato di un programma

interrotto, significa memorizzare in una
opportuna, e ben difesa, zona di memo-
ria sia il punto in cui è stato bloccato il

programma (attraverso la memorizzazio-

ne del contenuto di tutti i registri del

microprocessore) che tutte le variabili

inizializzate. La struttura di dati che con-

serva lo stato di un programma interrot-

to è chiamata STACK (o PILA).

Da un punto di vista hardware il com-
ponente che gestisce le interruzioni e

gli eventi è l'MFP 68901.

La sigla MFP è l'acronimo di Multi

Function Peripheral ed indica esplicita-

mente le notevoli doti di cui è dotato il

chip:

— gestione dell’interfaccia parallela ad

8 bit;

— definizione bit per bit del verso di

scambio delle informazioni attraverso

l'interfaccia;

— interpretazione di ciascun bit di in-

formazione dell’interfaccia come segna-

le di interruzione — Gestione di 16
possibili sorgenti di interruzioni;

— quattro temporizzatori;

— interfaccia seriale integrata.

Il chip possiede 24 registri program-

mabili che rendono possibile l’accesso a

tutte le sue risorse.

Purtroppo l'approfondimento delle in-

teressantissime funzionalità del 68901
non può essere fatto in queste sede ma
si spera in una futura rubrica sull’hard-

ware delI'ST.

Le interruzioni

e gli eventi in Basic

Sia nel GFA che nell'Omicron sono
disponibili delle macro-chiamate di in-

terruzione.

É bene comunque distinguere due
tipi di interruzioni significativamente di-

verse: le interruzioni causate da segnali

esterni (quindi asincrone) come pressio-

ni dei tasti della tastiera o del mouse
ecc. e le interruzioni create da un tem-
porizzatore interno (quindi sincrone).

Le prime vengono più specificata-

mente indicate nella letteratura GEM
col nome di Eventi, Queste sono re-

sponsabili praticamente della gestione

di tutte le risorse interattive del GEM,
Quando ad esempio viene «tirato giù»

un menu pull-down l'AES segnala nel

suo buffer dei messaggi, il cui funzio-

namento sarà approfondito più avanti,

l'avvenuto evento. Dopo tale segnala-

zione sarà il programma in esecuzione a
preoccuparsi delle azioni da intraprende-

re. È bene puntualizzare che l'AES è
responsabile della sola segnalazione de-

gli eventi e non delle azioni successive;

ecco dunque che la maggiore o minore
velocità di un programma sotto GEM
non è da imputare al sistema operativo

quanto agli algoritmi usati dal program-

matore. Ad esempio l'eccezionale velo-

cità di scrolling di Tempus non é dovuta
ad uno scavalcamento del GEM. quanto
ad una ottimizzazione delle routine di

visualizzazione del testo (uso della Li-

ne_A ecc...). Ben diverso il discorso sul

VDI, in quanto questo rappresenta di

per sé un insieme di routine di visualiz-

zazione e la sua velocità è funzione
dell'efficienza con cui sono state rea-

lizzate le routine dai programmatori del

S.O.

Interruzioni Sincrone

Sia il GFA che l'Omicron dispongono
di istruzioni per interruzioni temporizza-

te; nel caso del GFA è disponibile il

comando EVERY time GOSUB proc.,

in Omicron ON TIMER time GOSUB
proc.

L'utilità «dichiarata» di queste istru-

zioni. sta nella possibilità di creare dei

processi eseguiti a partizione di tempo
secondo uno schema del tipo Round
Robin

L'utilizzo del comando è praticamente

identico in entrambi i casi: time identifi-

ca la variabile che conterrà, in centesimi

di secondo in GFA ed in secondi in

Omicron. l'intervallo di tempo dopo il

quale, ciclicamente, verrà richiamata la

procedura proc. I comandi precedenti

vanno inseriti all'inizio di un programma
o in un punto tale che non vengano
eseguiti più di una volta.

Difatti nel momento in cui vengono
eseguiti, l'interprete attiva un temporiz-

zatore che genera un'interruzione ogni

time. Dopo ogni interruzione il Program
Counter esegue la proc fino alla suc-

cessiva interruzione. Questo è certa-

mente un limite!

In tal modo infatti non è possibile

utilizzare procedure che abbiano un
tempo di esecuzione di qualche secon-
do, a meno di considerarli intervalli di

interruzione piuttosto lunghi.

Sfortunatamente il grande limite di

entrambi i Basic non risiede in ciò, ma
nella gestione vera e propria del proto-

collo di interruzione!

Come spiegato all'inizio, un passo
fondamentale del suddetto protocollo, è
rappresentato dal salvataggio dello sta-

to dell'esecuzione prima dell'interruzio-

ne e del suo recupero al ritorno da
questa. Ciò sfortunatamente rappresen-

ta la lacuna maggiore di entrambi gli

interpreti. In quanto pur essendo pre-
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sente una memorizzazione dello stato, il

suo recupero è spesso incontrollabile e

conviene utilizzare strade diverse.

La conseguenza di ciò è che sia il

programma principale che la procedura

chiamata dalla interruzione, vengono
semplicemente ri-iniziate ad ogni ritor-

no, con evidente perdita dei risultati

intermedi.

Volendo soffiare sul fuoco dello scon-

forto c'è un'altra «pecca» da evidenzia-

re. Questa è rappresentata dall'uso del-

le istruzioni, sia nel programma principa-

le che nella procedura di interruzione, di

I/O come a=INP(2), INPUT a. lettura di

un file da disco ecc... Utilizzando queste

istruzioni sì ottiene il blocco del tempo-
rizzatore e quindi non è più possibile il

Round Robin dei processi. Il blocco del

temporizzatore non avviene soltanto a

causa di istruzioni di I/O ma anche per

comandi complessi come QSORT ed

SOUND.
A questo punto EVERY ed ON TI-

MER sembrerebbero due istruzioni

piuttosto inutili, tanto più che i manuali

ben poco evidenziano le loro applica-

zioni!

L'idea illuminante è quella di preten-

dere da loro non troppo, ma qualcosa di

particolare.

Vediamo come colmare le varie lacu-

ne iniziando dalle istruzioni di I/O.

L'input dei dati da tastiera può essere
effettuato in maniera diversa dal classi-

co a=INP(2); ad esempio utilizzando un

ciclo di polling che scandisce, attraver-

so il comando INP?(2), il buffer della

tastiera fino a che non viene premuto

un carattere. Poiché il ciclo di polling

può essere interrotto dalla istruzione

EVERY... si riesce ad ottenere un input

senza stati di attesa.

Un esempio di polling può essere (in

GFA):

REPEAT
IF INP?( 2) <>0

A=INP( 2)

ESCI-TRUE
ENOIF

UNTIL ESCI

In Omicron è necessario fare uso
della istruzione INKEYS.
Non è possìbile seguire una strada

unica per produrre istruzioni di I/O inter-

rompibili. Il metodo precedente può es-

sere considerato come esempio.
Un invito ai programmatori è quello di

suggerire degli algoritmi per produrre

operazioni interrompibili di lettura/scrit-

tura su disco e stampa su stampante.

Per risolvere il problema della memo-
rizzazione dello stato di processi inter-

rotti. la soluzione più semplice è quella

dì far uso di variabili globali non ri-

iniziabili e di scrivere routine che ese-

guano i compiti a «piccoli passi», in

maniera tale da poter riprendere la loro

esecuzione in base ai valori delle varia-

bili globali.

Ad esempio se si vuole disegnare
una griglia verticale per punti, un modo
ERRATO potrebbe essere:

FOR 1-1 TO 640 STEP 4
FOR J=1 TO 400
DRAW I,J
NEXT J

NEXT I

Infatti nel momento in cui tale routi-

ne, precedentemente interrotta, viene
ripresa si ottiene una ri-inizializzazione

dei cicli e quindi non una continuazione.

Un modo corretto potrebbe essere:

REPEAT
REPEAT
J-J+1
DRAW I,J

UNTIL J-400
I-I+4

UNTIL 1=640

Con I e J inizializzate in precedenza a

Al momento della ripresa della routi-

ne. poiché I e J sono variabili globali, il

loro valore è rimasto quello prima del-

l'interruzione e quindi il tracciamento

delle linee ricomincia esattamente nel

punto in cui era stato interrotto.

Nel caso di blocco del temporizzatore

per istruzioni del tipo CPU Bound. come
QSORT e SOUND la strada indicata ora

può essere un'adeguata soluzione. Il

comando QSORT viene ricostruito attra-

verso una routine interrompibile mentre
il comando SOUND deve essere pro-

grammato in maniera tale da produrre

suoni di breve durata.

L'ultimo (si fa per dire!) problema da

risolvere riguarda la sincronizzazione

delle interruzioni.

Questo è purtroppo un poblema as-

solutamente non generalizzabile in

quanto è funzione del tipo dei processi

in attività.

Per certo si può dire che riducendo al

di sotto dei 5 centesimi di secondo
l'intervallo di interruzione il corretto fun-

zionamento di un programma non è

sempre garantito. Non ci sono vincoli,

invece, nella durata massima dell'inter-

vallo.

In GFA si hanno due comandi che se

ben utilizzati garantiscono un sincroni-

smo sufficiente EVERY STOP ed EVE-
RY CONT.
Con il primo si blocca temporanea-

mente (e volutamente) il temporizzatore

fino al momento in cui viene eseguito il

secondo comando.
Questo garantisce la non interrompi-

bilità di alcuni processi che debbono
essere eseguiti fino in fondo. Una pro-

cedura che si vuole sia eseguita fino in

fondo, ad ogni chiamata sarà del tipo:

PROCEDURE N0ME_PR0C
EVERY STOP

corpo della procedura

EVERY CONT
RETURN

È evidente che ciò non risolve mini-

mamente il problema del recupero dello

stato, bisogna fare molta attenzione a
non bloccare eccessivamente il tempo-
rizzatore, pena la perdita di pseudo
^.concorrenza dei processi.

In Omicron purtroppo non ci sono
strumenti di sincronizzazione e solo
un'accurata scelta dei tempi garantisce

un buon risultato. Vediamo ora alcune

applicazioni pratiche.

Un 'applicazione

Supponiamo di voler scrivere un pro-

gramma MASTER in grado di controlla-

re più processi a divisione di tempo. Ad
esempio un primo processo legge la

tastiera, un secondo stampa una griglia

per punti verticale ed infine un terzo

che emetta suoni casuali.

Il listato (in GFA) è quello di figura 1

.

L'intervallo di interruzione è di 5 cen-

tesimi di secondo in quanto si vuole

simulare una esecuzione contempora-

nea dei tre processi.

La procedura master è quella che
controlla il flusso del programma attra-

verso un contatore (la variabile i) che di

volta in volta assegna la CPU ad una
delle tre procedure.

Il ciclo, vuoto, DO..LOOP rappresenta

il programma principale (!) che viene

interrotto per permettere l'esecuzione

del master ogni 5 centesimi di secondo.

È evidente che le procedure vere e

proprie sono «figlie» del master e non
del programma principale.

Aumentando gli intervalli di interruzio-

ne si avverte sempre più sensibilmente

una mancanza di contemporaneità tra i

processi.

Utilità

Se un programmatore ben conosce le

tecniche semaforiche che controllano la

concorrenza dei processi, può, utilizzan-

do oculatamente le istruzioni illustrate,

scrivere dei programmi concorrenti (o

se si vuole in multitasking).

Senza voler pretendere troppo si può
utilizzare quanto finora detto per scrive-

re programmi con backup temporizzati,

oppure programmi che saltuariamente

visualizzino dei messaggi, ecc.
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Tavola 2 dei valori dell'I.O.B. dell'AES

Eventi

Ben altri risultati sono ottenibili trami-

te la gestione degli eventi segnalati

dall'AES.

Qui il discorso è radicalmente diverso

tra l'Omicron ed il GFA. Per ora si

parlerà del GFA. dell'Omicron quando
sarà resa disponibile in Italia la GEM
library.

È stato detto in precedenza che l'AES

segnala nel suo buffer dei messaggi gli

eventi.

Per interrogare il buffer dei messaggi
si utilizza l'istruzione MENU(x), con x

che assume valori interi nell'intervallo

_2..15. Di seguito vengono illustrate le

entries del buffer:

-MENU (-2) contiene l'indirizzo dei

buffer dei messaggi.

-MENU (-1) contiene l'indirizzo del-

l'albero che comprende gli oggetti del

menu a tendina.

-MENU
( 1) contiene il codice di un

ne di un menu a tendina», i codici da 20
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tavola 2, traducendo in binario (tramite il

comando BINS( )) il contenuto di ME-
NU(9) se si incontra un bit a 1, in

posizione 2. partendo da destra, vuol

dire che l'evento è rappresentato dalla

pressione di un tasto del mouse.

Utilizzazione del buffer

La tavola 1 e 2 illustrano compieta-
mente il contenuto del buffer dei mes-
saggi. Vediamo come utilizzarlo.

Poiché, come è stato precedente-

S’-"

mente chiarito, l'AES non intraprende

azioni dopo un evento, è necessario

scandire continuamente il buffer con
una routine di polling, fino a che non si

incontra un messaggio.

In GFA il polling è realizzato tramite

l'istruzione ON MENU in coesistenza di

altre istruzioni tra le quali la principale è
ON MENU MESSAGE GOSUB proc.

Le altre istruzioni non rappresentano

altro che delle macro-chiamate che in-

terrogano automaticamente il buffer dei

messaggi semplificandone la program-

mazione; ad esempio ON MENU BUT-
TON controlla in maniera trasparente il

mouse, ON MENU KEY controlla la

tastiera.

Tramite ON
sibile ricostruii

In un
eventi le i

MENU
sposte

ATARI ST

la seguente

WINDTABI n,0) = Identificatore della

finestra

WINDTABI n.1) = Attributi della finestra

WINDTABI n,2) = Ascissa dell'origine

della finestra

WINDTABI n,3) = Ordinata dell'origine

della finestra

WINDTABI n.4) = Larghezza della fine-
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Nel numero scorso avevamo
previsto di parlare di un
programma di grafica di

grande potenza, che
prometteva di fornire, almeno
sulla carta, risultati

spettacolari, soprattutto nel

campo dell'editing grafico di

tipo tecnico. In effetti, il

buonf?!) Marinacci ci ha

passato da provare,

immediatamente, come al

solito, il pacchetto che
vedete, che fa impallidire d’un

colpo tutto quello che
abbiamo usato finora. Draw II

e Canvas compresi; e Power
Draw, del quale ci eravamo
riproposti di parlare proprio in

questo numero? Niente

paura, è tutto rimandato alla

puntata prossima, ma ci è
parso più giusto lavorar prima

su questo pacchetto che. più

orizzontale dell'altro, merita

maggior attenzione e
precedenza nella prova.

Power Draw. infatti, è molto
più specialistico, e, per
questo, più rigido e meno
adattabile a diverse soluzioni;

Dreams può. al contrario,

essere adattato, più

flessibilmente, a situazioni

diverse, e pur non
raggiungendo le finezze

tecniche dell'altro, ha utility

più pronte, immediate e
efficaci per ottenere effetti

speciali di particolare rilievo.

Vediamo perché

MACINTOSH
di Raffaello De Masi

IDD Dreams

Il pacchetto

Dreams è un package di grande po-

tenza. e questo è testimoniato, se pur

ce ne fosse bisogno, dalle dimensioni

stesse del programma principale, che

supera gli 800K (850. per la precisione);

questo fatto comporta una gestione un

po' particolare della installazione sul-

l'hard disk (il file, compresso, viene,

attraverso una procedura di installazione

presente nel package stesso, «espan-

so» sul disco rigido. un po' come avvie-

ne anche con l'ultima versione di Page-
Maker); il tutto unitamente al numero
ridotto di installazioni che è possibile

eseguire si trasforma in una trappola

per l'utilizzatore imprudente o poco ac-

corto. È ancora una volta la solita storia

degli utenti onesti che restano gabbati e

dei pirati smaliziati che se la ridono di

queste trappole per bambini (tanto più

che basta fare un backup parziale da HD
per aggirare l'ostacolo).

All'apertura, la prima volta, il program-
ma va personalizzato. Si tratta di una
personalizzazione, comunque, facilmen-

te aggirabile con un editor di risorse

come ResEdit o Resource Editor, e an-

che questo tipo di protezione indiretta

va a farsi benedire.

Una volta lanciato il programma, lo

schermo mostra una finestra, in default,

di 14x8,5 cm, una testata del menu di

8 elementi, e due tavolozze di tool,

chiamate rispettivamente «Draft» e

«Accessory» ; l'aspetto è vagamente fa-

miliare a un utente appena smaliziato e.

cerca cerca nella memoria, ci accorgia-

mo di una certa somiglianza, nell'impo-

stazione e nei termini utilizzati, con il

vecchio e mitico Mac Draft; certo. Dre-

ams é il nuovo parto della software

house di Draft, ben noto all'utente tec-

nico per la sua potenza e per le sue

Dreams

Innovative Data Design. Ine.

2280 Bates Avenue, Concord, CA 94520

Elcom. Corso Italia 149, 34170 Gorizia

Prezzo UVA 9% esclusa): L. 875.000

labirintiche denominazioni delle release

e degli aggiornamenti,

E a Draft, come d’altro canto ci pare

anche giusto, è particolarmente dedica-

to questo programma, tanto che esiste

una utility che permette, in un sol colpo,

di trasformare in formato Dreams (per

cosi dire) tutte le librerie e i documenti

Draft già costruiti. La cosa non è di

poco conto, se poi si tiene presente che
il programma è in grado di leggere

documenti di diverso tipo, ivi compresi i

famigerati «Statìonery», É l'instancabile

e inarrestabile processo di integrazione,

eden inafferrabile del mondo dell'infor-

matica.

Le due palette presentano, la prima, i

classici tool onnipresenti in ogni pro-

gramma di grafica; quindi, nell'ordine,

puntatore, tool di scrittura, linea, un
quasi inedito tracciatore di linee paralle-

le. e poi i soliti rettangoli, cerchi, archi,

spezzate e disegni a mano libera. Ma.
udite udite, già in questi tool diciamo

usuali si nota l'originalità del geniale:

cosi rettangoli dai bordi arrotondati ed
ellissi presentano una maniglia che con-

sente di variare visualmente a piacere il

raggio di curvatura dei bordi, il cerchio

mostra sempre due punti, diametral-

mente opposti, che consentono non
solo di ridimensionare, ma anche di

ruotare il circolo usando come cardine

l'altro. Ancora più sofisticata la gestione

dell’arco che permette rotazioni accura-

te e dimensionamenti guidati oserei di-

re chirurgicamente dal mouse.
Il top si raggiunge, alla fine, con il tool

di disegno a mano libera. Si tratta di un
attrezzo altamente sofisticato, mille an-

ni luce lontano dall'improbabile e poco
pratico «pennello» degli altri program-
mi; qui tutto è svolto con la massima
professionalità; tanto per intenderci il

tratto curvo viene tracciato «puntando»
i due estremi; i punti vengono raccorda-

ti attraverso una curva di Bezier, di cui,

ovviamente, vengono poi visualizzati

tutti i parametri delle generatrici.

Passiamo alla tavolozza «Accessory»;
qui siamo completamente nel nuovo;
nessuno dei tool presenti può parago-

narsi, in qualche modo, a qualcosa di

simile visto in altri package (tranne for-

se in qualche sofisticato programma di

DTP); innanzi tutto viene duplicato, per

gran comodità dell'utente, il puntatore,

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989



MACINTOSH

segue una lente d'ingrandimento che,

in progressione geometrica (fino a 16x)
permette di ingrandire particolari del di-

segno (viene ingrandito e centrato nella

finestra il particolare puntato dalla lente,

bypassando lo scenografico rettangolo

di zoom del package Draft); un coman-
do rapido, tipo «Home» di HyperCard,

permette di passare immediatamente
alla scala 1:1.

Il tool successivo è quello di rotazio-

ne, che consente di ruotare intorno ad

un punto di simmetria (o ad una indivi-

duabile dall'utente) un qualsiasi ogget-

to; la rotazione avviene attraverso l'uso

del mouse, e. utilizzando opportuna-

mente l'intervallo di «scatto» della gri-

glia e la lente d'ingrandimento è possi-

bile lavorare di fino con risultati decisa-

mente apprezzabili.

Il tool successivo è qualcosa di dav-

vero inedito sotto molte forme. Si tratta

di un «Estensore» di linea, che consen-

te di allungare la linea su cui si sta

lavorando fino a raggiungerne un'altra (o

il suo eventuale prolungamento) che va

indicata puntandola col mouse.
Sempre più nel difficile, sempre più

nel professionale; il tool successivo

consente di «spezzare» linee, tratti e

addirittura lati di poligono, in pratica

tutto ciò che è rappresentato da una

linea; la cosa davvero impressionante è
che questo avviene semplicemente
usando il mouse (evitando cioè certe
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elucubrazioni complesse di altri pro-

grammi meno dotati di interfaccia ben
studiata), che diviene un puntatore al

vertice dell'angolo, della «piegatura»

che si intende creare; la cosa più im-

pessionante (non è un efflatus vocis o

un'esagerazione) è quella di poter «piz-

zicare» lati di rettangoli o di poligoni e

aggiungere nuovi lati. Segue un tool

ancora più incredibile; si può, con esso,

selezionare un rettangolo e semplice-

mente puntandolo, spezzettarlo nei suoi

lati; in altre parole il poligono diviene

formato dai quattro lati principali separa-

ti fra loro, che possono essere spostati

separatamente l'uno dall'altro.

Pensate che sia finita, con questa
palette? Manco a dirlo; tracciamo due
rettangoli e sovrapponiamoli parzial-

mente. in modo che almeno due lati

ciascuno abbiano in comune un punto;

un tocco al tool successivo ed ecco
«integrati» i due poligoni, che formeran-

no un unico poligono di otto lati.

Sentite questa, che ha dell'incredibi-

d) Menu fdii, si noli la

possibilità, finora me-

dila. di sposiate og-

numerici riportati alle

coordinale

le; tracciamo due rettangoli, e sovrap-

poniamoli tra di loro; agganciamo il tool

successivo e. a un semplice clic, dal

poligono inferiore, viene «ritagliata» la

parte sottoposta. É quanto accade con il

tool successivo; e ancora, è possibile

tracciare due linee sovrapposte e, di

queste, selezionare l'angolo formato
«trimmando» i segmenti in più. Con il

tool successivo, ancora, abbiamo di

fronte un «arrotondatore di spigoli» che
raccorda gli angoli di una spezzata sosti-

curve di Bezier per

arrotondare una
spezzala, e due
rettangoli.

« ritagliatili

tuendo questi con archi di cerchio, Ab-
biamo parlato finora solo della seconda
palette, abbiamo raddoppiato in pratica

le possibilità del più sofisticato dei pro-

grammi di grafica, e, credetemi, abbia-

mo illustrato intorno al 20% delle carat-

teristiche del programma; passiamo
adesso ai menu.

Nella barra del menu, oltre il solito

Macro Maker, se l'avete installato, e

l'iconetta del programma, se state lavo-

rando il Muntifinder compaiono oltre la

mela, otto menu. Il primo è il solito File,

ben noto, ma che qui si arricchisce di

una serie di subopzioni, che prevedono
tra l'altro, oltre alla possibilità di «legge-

re» documenti redatti in diversi formati,

un utilissimo (finalmente) salvataggio di

dati di default. In altri termini è possibile

settare un documento «dummy», fan-

toccio. secondo le preferenze desidera-

te, e salvare queste preferenze come
default per tutte le volte successive in

cui si aprirà il programma.
Il menu Edit. generalmene cosi scar-

no. è qui composto da quattordici co-

mandi; i soliti sono i ben noti Cut.

Paste. Copy. Select All eccetera, ma
compare un inedito e curiosissimo Re-
peated Paste (basta puntare con mouse
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< II Menu text ; la più

originale delle lealure,

la spaziatura personale

delle linee di testo.

e si incolla ad ogni clic quanto si ha in

memoria di Copy) e un Select All Text

(dall'ovvio significato, e dall'utilità indi-

scussa). Separato da una interlinea,

compare un gruppo di comandi, grafici

manco a dirlo, che permette di spostare

e di scalare oggetti non attraverso il

dragging del mouse, ma utilizzando va-

lori numerici delle coordinate, sia asso-

luti che relativi (si tratta di una utility dal

punto di vista tecnico). Il comando suc-

cessivo permette di lavorare su spezza-

te o poligono cambiando le caratteristi-

che dei vertici, che possono, oltre che
determinate da una spezzata, essere

raccordati con archi, curve di Bezier e

addirittura editabili a mano libera. Il co-

mando successivo è per lo meno stra-

no. ma molto utile; esso edita il «da-

ture» di un oggetto, che poi non sareb-

be altro che il punto di fissaggio di esso.

Tanto per intenderci, quando in Draw,

Draft o in qualche altro programma di

grafica eseguiamo un Copy e un suc-

cessivo Paste di un oggetto, questo

viene incollato nel punto prescelto in

base ad un punto, specifico per ogni

tipo di oggetto (ad esempio per un
rettangolo esso corrisponde allo spigolo

in alto a sinistra, per un segmento al

suo punto di inizio di tracciamento, per

un cerchio al centro e così via). Attra-

verso questa opzione è possibile cam-
biare questi punti di «sospensione» co-

sì da adattarli alle nostre necessità.

Il menu seguente è dedicato al testo,

e non presenta grandi novità rispetto ad
altri pacchetti. Lo stesso non si può dire

del menu appresso, dove vengono of-

ferti ben 1 6 stili di linea, tutti editabili e

modificabili, e innumerevoli spessori,

che. grazie alla codifica PostScript, pos-

sono essere spessi anche 0.1 punto.

Queste combinazioni assieme agli 1

1

possibili end-mark, i vertici di segmen-
to. consentono una pressoché infinita

combinazione di stili.

Il menu che segue è dedicato alla

manipolazione della pagina, che può
raggiungere le ragguardevoli dimensioni

di circa 8 m2
. Ancora niente di nuovo,
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con caratteristiche viste un poco dap-

pertutto in altri programmi (posizione

del cursore, dimensionamento delle mi-

sure, tavolozze più o meno nascoste,
snapshot sempre utilissimi). Anche

quello successivo è l'insieme del me-
glio esistente in altri package, con le

solite tecniche di rotazione, raggruppa-

mento. spostamento in primo e secon-

do piano, bloccaggio, e una opzione di

allineamento pilotata graficamente, ma
che. attraverso un comando apposito,

può essere immediatamente adattata a

quella che più generalmente viene utiliz-

zata (allineamento a una linea).

Il layout, comando che consente la

configurazione delle pagine e dei suoi

parametri, è qualcosa di estremamente
completo ed efficace; raggruppa insie-

me. ancora una volta, quanto c'è di

meglio in tutti i programmi, e permette

settaggi raffinati della griglia e dei ri-

ghelli, cosa che è sempre stata la croce

e delizia di questo tipo di applicazioni

Ma il top si raggiunge, finalmente, nella

definizione dei pattern; mai come finora

retini, colore e graduazioni PostScript si

erano raggruppate in maniera cosi orga-

nica e efficiente.

Il numero dei documenti apribili è
solamente limitato dalla memoria esi-

stente. Esiste inoltre un help in linea

estremamente efficiente ed esauriente

che, addirittura, oltre a fornire il neces-

sario immediato supporto, indica la pa-

gina del manuale dove cercare più am-
pie informazioni.

Conclusioni

Dreams è, attualmente, lo stato del-

l'arte della grafica orizzontale. Si tratta

di un programma che raccoglie e miglio-

ra le feature viste in diversi altri pro-

grammi; immediato e degno successo-

re di Draft si presenta facile da usare,

dotato di numerose e utilissime caratte-

ristiche originali, in possesso di un help

in linea decisamente efficiente e origi-

nale. Adotta tutte le risorse dell'interfac-

cia QuickDraw e a piene mani le utility

del toolbox. con ampio maneggio dei

menu gerarchici e delle tecniche di reti-

natura già viste in Draw II. Su SE/30 e
2CX gira come un fulmine, mentre su

SE e II prima generazione è un tantino

lento e può creare qualche attesa sner-

vante. La possibilità di leggere diversi

formati lo rende di facile uso anche per

chi ha librerie non omogenee.
Se difetto può essere indicato, que-

sto va visto forse nella impossibilità di

gestione delle più avanzate tecniche
PostScript, cosa che avevamo, ad
esempio visto in Cricket Draw, che al-

meno in questo era davvero insuperabi-

le (e insuperato), visto che riusciva a

fornire addirittura un codice PostScript

redatto in ASCII. Ma non si può certo

avere tutto! Fatto sta che il mio amico
Mino ha avuto il coraggio di passare

tutta la notte a provare e riprovare il suo
nuovo giocattolo (Dreams. appunto) e, il

che é peggio, mi ha addirittura telefona-

to in ore antelucane per farmi sapere le

sue impressioni. mc

< ni i 'uso schematìzza-

documenii MacDratt

ne può essere applica

una serie di documen-
ti Insieme.
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parliamo di

desk top publishing

Un sempre più grande numero di es

ri dell'alta risoluzione che vogliono raggiun-

gere uno standard sempre più elevato in

DTP, indirizzano la loro scelta verso i mo-

nitore della Wyse Technology.

In particolare il WY-7190, col suo scher-

mo bianco carta a 19”, la sua risoluzione di

1280x 1024, la sua scheda video dedicata e

il suo prezzo contenuto, costituisce un im-

portante punto di riferimento.

D WY-7190 emula le interfacce CGA,

MDA, HERCULES e WY-700. Può essere

utilizzato in VGA con raggiunta dell'adat-

tatore VGA. È compatibile con più di 100

pacchetti software oltre che col Ventura e

il Pagemaker.

Ready Informatica, sempre attenta a cer-

tificare i prodotti che distribuisce, ha veri-

ficato la compatibilità col WY-700, la

compatibilità coi più famosi DTP oltre che

con Windows, lotus 123, autocad ecc. Inol-

tre Ready Informatica ha verificato la com-

patibilità del WY-7190 coni PC 286 e 386

di svariate marche. Tutto questo per aggiun-

gere alla sicurezza Wyse anche la sicurezza

Ready. Ready Informatica è informatica

pronta.

WYSE

Via Provinciale, 67

68 Monacello Brianza

Tel. (039) 9202108

Fax (039) 9206738

Milano Tel. (02) 26410623

Verona Tel. (045) 7155590

Firenze Tel 1(1551319321
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APPUNTI DI INFORMATICA

Architettura delle reti sequenziali
di Anna Pugliese

Le reti sequenziali

differiscono dalle reti

combinatorie per il solo fatto

che alcuni, fra i valori prodotti

come uscite della rete,

vengono ripresentati agli

ingressi, per concorrere a
determinare un nuovo input.

Detto questo, è
evidentemente necessario

fermarsi un attimo per
richiamare quei concetti delle

reti combinatorie,

indispensabili per la

trattazione di quelle

sequenziali. La cosa non
richiederà più di tanto, per il

fatto di aver voluto dare alla

presente trattazione, un taglio

che ci permetta di giungere
fino in fondo all'argomento

senza dover rinunciare a
quegli aspetti che. pur
essendo da «addetti ai

lavori», sono pur sempre la

parte più interessante; un
taglio, per dirla in altri termini,

che trascura, laddove è
possibile, il problema della

sintesi della rete, lasciando

maggiore spazio alla

trattazione delle possibili

architetture di rete

La figura 1 illustra l'architettura ester-

na di una rete combinatoria avente m
ingressi ed n uscite. Essa è già nota ai

lettori del precedente numero della ru-

brica. cui rimandiamo per una più ampia
trattazione sulle reti combinatorie. Sco-

po di una rete combinatoria è quello di

produrre, sui morsetti d'uscita, n valori

binari (sotto forma di opportuni valori

fisici) che esprimono il risultato di una
ben precisa elaborazione degli m valori

binari presenti sui morsetti d'ingresso.

Se in un qualsiasi istante cambiasse
l'input della rete, dopo un tempo A
l’output della rete presenterà il corri-

spondente valore d'uscita, dove A è un
intervallo temporale detto «tempo di

attraversamento della rete». L'interno

della rete è composto da circuiti AND,
OR, e NOT e da collegamenti fra i

morsetti d'ingresso, i vari circuiti posti

opportunamente in cascata fra loro, e

chiaramente i morsetti d'uscita. Caratte-

ristica intrinseca di ogni rete combinato-
ria è che la funzione logica da essa
calcolata (vale a dire: la legge mediante
la quale gli output sono prodotti a parti-

re dagli input) è indipendente dal tem-
po: ogniqualvolta si presenti all'ingresso

della rete una stessa configurazione di

valori binari, verrà presentato in uscita

lo stesso risultato.

Reti sequenziali

Riconsideriamo la figura 1. Proviamo

a prendere una delle uscite binarie, ad
esempio Z„ e colleghiamola con uno
degli ingressi, diciamo Xm . Cosa succe-

*1

xm

RETE
COMBINATORIA

derà? Avremo ottenuto una rete se-

quenziale che, con ogni probabilità, si

comporterà in modo «pazzo». Vediamo
perché. Chiamiamo X la configurazione

di m valori binari all'ingresso della rete.

Trascorso un tempo A a partire dall'i-

stante to in cui X è stata applicata ai

morsetti, avremo che la configurazione

Z si sarà presentata agli n morsetti

d'uscita della rete, dove Z=f(X) ed f è la

funzione calcolata dalla rete (combinato-

ria). Al tempo t0+A il valore di Zn sarà

diventato un nuovo valore per Xm ;
se

questo nuovo valore è diverso dal vec-

chio, avremo che la nuova configurazio-

ne in ingresso X' sarà diversa dalla

precedente e. presumibilmente, otterre-

mo successivamente un Z'=f(X')^Z,
con conseguente possibile variazione di

Zn . Non è difficile rendersi conto del

fatto che potremmo finire col trovarci

davanti ad una rete che produce ciclica-

mente una serie di uscite, senza mai
stabilizzarsi. Ciò malgrado, supponiamo
che la dea bendata sia dalla nostra e
che la rete sia sempre in grado di

stabilizzarsi, vale a dire di produrre una
uscita in cui Z„=Xm ,

per cui fino a che
non cambierà l'input della rete, avremo
un output invariato sull'uscita. Osservia-

mo la figura 2. In essa è mostrata la

rete sequenziale della quale stiamo par-

lando. Notiamo che tale rete, ha m-1
ingressi ed n-1 uscite dal momento che
Zn ed Xm sono diventati dei morsetti

interni ai sistema, e non più di input/

output. Osserviamo il diagramma tem-
porale della figura 3. esprimente un
esempio di cosa potrebbe succedere

Figura 2- Un proto»-

po di rete sequen-
ziale ottenuto da
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X.- X,Z X'.Z X’.Z
1

Figura 3

’0 |0
+A*S «1 ‘l+A+ts

col trascorrere del tempo, sulla nostra

rete. Al tempo to, la configurazione X =
xi x2 ... Xm-i si presenta ai morsetti

d'ingresso; dopo un tempo A l'uscita Z
= Zi z2 ... zn.i

sarà comparsa sui morset-
ti d'uscita, ma sarà necessario attende-

re ancora un intervallo di tempo ts (tem-

po di stabilizzazione) perché l'uscita Z„

riflettendosi sull'ingresso Xm provochi

una successione di variazioni sull'uscita

Z che terminerà solo quando otterremo
un'uscita in cui z„=xm , vale a dire una

uscita stabile. ts è, per ipotesi, il massi-

mo tempo necessario perché ciò avven-

ga. Ne consegue che a partire dall'istan-

te to+A+ts la rete è pronta a ricevere

un nuovo input, il che avverrà all'istante

t). e cosi via.

Due considerazioni. La prima, banale,

é che una eventuale variazione dell'in-

put della rete, prima che questa si sia

stabilizzata, porta inevitabilmente ad un
non corretto funzionamento della rete.

La seconda è fondamentale. L'input ini-

ziale della rete, è costituito non solo da

X=xix2 ... Xm-i ma da xm che chiamere-
mo «stato interno della rete», in questo

caso: stato interno iniziale; l'uscita Z
della rete dipenderà ovviamente anche
da tale stato interno, non solo, ma ogni

uscita della rete dipende dallo stato

interno attuale il quale a sua volta, es-

sendo una parte dell'uscita complessiva
precedente, è funzione dell’input prece-

dente e dello stato interno precedente.

In altri termini, detto S(t) lo stato interno

della rete al tempo t, avremo che:

z(t+A+g = f,(x(t).s(t» (1)

s(t+A+g = f,(x(t), s(t)) (2)

Le equazioni 1 e 2 definiscono il

modello matematico delle reti sequen-

ziali. Da questo punto di vista, scopria-

mo quindi che le reti sequenziali sono
macchine mediante le quali è possibile

implementare il calcolo di coppie di fun-

zioni, una funzione f2 per il calcolo del-

l'uscita della rete ed una funzione fs per

il calcolo del nuovo stato interno della

rete.

La figura 4 mostra molto chiaramente

quanto abbiamo appena detto.

Giunti a questo punto il discorso sulle

reti sequenziali sarebbe finito, se ci di-

menticassimo dell'ipotesi semplificativa

nella quale ci siamo posti; in altri termi-

ni: se ci mettiamo nell'ipotesi che la

benda cada giù dagli occhi della dea di

cui sopra è doveroso concludere che
ella non possa più favorirci una volta

resasi conto di chi gli sta davanti, per

cui: addio alle speranze di stabilizzazio-

ne della rete in un tempo massimo g.

Preso atto, per l'infinitesima volta,

della nostra «iella nera», rimbocchiamo-
ci le maniche e vediamo come é possi-

bile forzare la rete ad una stabilizzazio-

ne. Esistono 2. metodi per farlo. Il primo
consiste nell'apportare una vera e pro-

pria modifica all'architettura della rete,

mentre il secondo, cui accenneremo
solamente, è basato su tecniche di tra-

sformazione della tabella di flusso della

rete. Esamineremo entrambi i metodi
nei due successivi paragrafi.

Reti sequenziali sincrone

In un certo istante t0 , la configurazio-

ne X si presenta all'ingresso della rete,

concorrentemente ad una configurazio-

ne SIP, rappresentante lo stato interno

presente della rete, e codificata median-
te un certo numero di morsetti d'ingres-

so provenienti, mediante opportuni
«anelli di retroazione» da un ugual nu-
mero di morsetti d’uscita. Osserviamo
la figura 5. Trascorso un certo tempo
A, come al solito necessario a garantire

l'attraversamento della parte combina-
toria della rete, l'uscita Z=f2(X.S) è di-

sponibile sugli appositi morsetti, mentre

p valori binari vengono presentati all’in-
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X z

Figura 6 - Architettura

reale di una rete seguen-

gresso degli elementi di ritardo R. Que-

sti p valori binari codificano lo stato

interno successivo (SIS) della rete, vale

a dire quello che diventerà lo stato

interno presente (SIP) della rete all'i-

stante ti. dopo che il ritardo procurato

dagli elementi R si sarà esaurito. In tale

istante ti, sarà necessario inviare un

nuovo input alla rete, diciamo X
1

,
onde

evitare che la variazione dei soli morset-

ti SIP procuri variazioni sull’uscita della

rete. In parole semplici, questa soluzio-

ne al problema della stabilizzazione della

rete, consiste nel sincronizzare perfetta-

mente l'invio di nuovi input con la pro-

duzione. che fa la rete, di nuovi SIP. Per

usare un gioco di parole, quello che si è

fatto è di ottenere una stabilizzazione

instabile della rete, che ne garantisce

un corretto funzionamento solo nel ca-

so di una perfetta sincronizzazione degli

input.

La rete sequenziale mostrata in figura

*1 (2 *3

Figura 7 - Segnali a livelli o segnali impulsivi

5. è un modello generale di rete se-

quenziale sincrona. Tale modello è, pe-

rò, ideale, ed esso non potrebbe funzio-

nare nella realtà, a causa della diversità

nei tempi di propagazione dei segnali

fisici sui vari morsetti della rete. In altri

termini, se una delle variabili binarie

costituente lo stato interno successivo

della rete, giunge all'ingresso del suo
elemento di ritardo, sfalsata rispetto alle

altre di un tempo ò. tale variabile andrà

ad influenzare la corrispondente variabi-

le SIP, sempre sfalsata del tempo 6. la

qual cosa può causare la transizione

della rete su stati erronei. Per risolvere

questo problema è necessario che i vari

elementi di ritardo R, siano sostituiti

con degli elementi capaci di memorizza-
re l'informazione per un tempo qualsia-

si. L'architettura della rete sequenziale

conseguente a questa modifica, è detta

architettura regale, ed è mostrata in

figura 6. Il fatto di aver utilizzato delle

frecce singole per indicare il flusso delle

varie configurazioni sulla rete, invece di

mostrare tutti i morsetti, è solo una
scelta convenzionale per dare maggiore
leggibilità alla figura. Quello che la figura

6 mette invece in evidenza, rispetto

all’architettura ideale di figura 5 è l'ag-

giunta. negli anelli di retroazione, dell'e-

lemento di memoria M cui sono applica-

ti, oltre che i p segnali codificanti lo

stato interno successivo, anche un se-

gnale «p» detto impulso. Questo segna-

le impulsivo è di natura diversa rispetto

agli altri segnali finora utilizzati, che so-

no invece detti segnali a livelli. La diffe-

renza tra questi due tipi di segnali, co-

me illustra la figura 7, sta nel fatto che
un segnale a livelli può occupare sia il

livello 0 che il livello 1 (dove questi

valori sono ovviamente solo logici) e
transire in un qualsiasi istante da un
livello all'altro, mentre un segnale im-
pulsivo occupa di norma il livello 0,

transisce da 0 a 1 solo quando un

Óp rtp

impulso viene ad esso applicato e. a

partire da quell'istante, resta sul livello 1

per il solo tempo 6p, dopodiché ritorne-

rà sul livello 0. L'applicazione di un

impulso sul segnale p dell'elemento dì

memoria M, provoca la scrittura, nell'e-

lemento M, del valore presente al suo
ingresso. Il valore uscente da M coinci-

de sempre con il contenuto di M stes-

so. Il corretto funzionamento della rete

di figura 6 è dunque affidato ad un
clock, che genera ad intervalli precisi di

tempo (il famoso «tempo di clock») un
impulso sul morsetto p. Lo scopo dell'e-

lemento di ritardo R (che non è stato

rimosso rispetto all'architettura ideale) è
quello di garantire che lo stato interno

presente della rete, non vari durante

l'intervallo 6p di applicazione dell'impul-

so, onde evitare che, nell’ipotesi in cui il

tempo di trasmissione della parte com-
binatoria sia trascurabile rispetto ai tem-
pi in questione, un nuovo SIS si presen-

ti all'ingresso di M mentre ancora l’im-

pulso di attivazione della scrittura è ap-

plicato ad M.

Reti sequenziali asincrone

Il problema della stabilizzazione di una
rete come quella di figura 2 e di figura

4, lo richiamiamo, consiste nella neces-

sità di tenere sotto controllo il «cortocir-

cuito» provocato dagli anelli di retroazio-

ne sui segnali costituenti lo stato inter-

no della rete. Tale cortocircuito (lungi

dal preoccupare per il verificarsi di un

esasperato «effetto Joule») provoca

una successione di transizioni dello sta-

to interno della rete, oltre che delle

uscite corrispondenti. Le reti sequenzia-

li sincrone, forniscono una soluzione a

tale problema che consìste nello «sbar-

rare» gli anelli di retroazione impedendo
cosi il ciclare dei segnali all'Interno della

rete. La soluzione fornita dalle reti se-

quenziali asincrone è più mite, e consi-

ste in modifiche apportate al funziona-

mento della rete. Vediamo come. Sia a

lo stato interno presente della rete. Se
ai morsetti d'ingresso si presenta la

configurazione Xh .
avremo un'uscita f,

(Xh.a)=Zk ed un nuovo stato interno fs

(Xh,a)=b. Poiché il nuovo stato interno b
può diventare lo stato interno presente

prima che l'ingresso Xh sia variato, la

rete si troverà a generare una nuova
uscita fz(Xh ,b) ed un nuovo SIS fs(Xh ,b).

Per ottenere un corretto funzionamen-

to della rete, ed un'immediata stabiliz-

zazione, basterà assicurare che lz

(Xh,b)=Zk (in modo che non vi siano

uscite non significative) ed fs(Xh.b)=b (in

modo che SIS=SIP).

A partire dalla tabella di definizione di

una rete sequenziale, esistono dei pro-

cedimenti formali che permettono di

trasformare tale tabella in una equiva-

lente in cui, per ogni ingresso e per ogni

stato interno, la regola di cui sopra

venga garantita. La tabella cosi ottenuta

viene detta «tabella normale» della rete,

ed a partire da essa è possibile realizza-

re una rete sequenziale asincrona. La

sintesi di tali reti, tuttavìa, richiede un
certo numero di precauzioni aggiuntive

quali: l'eliminazione delle alee statiche

influenti, quella delle alee essenziali e

delle corse critiche che costituiscono

possibilità di malfunzionamenti della re-

te. A causa della maggiore difficoltà di

implementazione delle reti asincrone ri-

spetto a quelle sincrone, queste ultime

sono da preferirsi rispetto alle prime.

Esistono tuttavia casi in cui gli input

della rete possono variare ad istanti

imprevedibili, impedendo un funziona-

mento sincrono delle reti; per tali tipolo-

gie di applicazioni, non esiste alternativa

all'uso delle reti sequenziali asincrone.
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nini esageriamo: finti solo/tur tulio

tinnito chn nessun tillm scanner
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In fioche filmile è la soluzione ideale fier lolle quelle

doli da tastiera, eliminando la necessità di ridigi-

lare le informazioni slam/iale, rnreleia'olone l'ac-

quisizione e miglininndnnr l'af/idabìlilà.

WordPerfm, l-otus 1-2-.'!, dBase III ere.. dove

vengono riconosciute come caraueii.

Al line di semplificare gli interventi da tastie-

ra. la cantera è provvista di sei tasti fimzinne

programmabili clic possono riprodurre uno
o più tasti della tastiera. I tasti finizione possi >-

di movimento cursore, esrape. delete. liti).

Itackspace o return. Si possono anche defini-

re sequenze di romandi da associare ail un

unico tasto !ùn/iouc.

Translmagc 1000 riconosce.

L'alta risoluzione della sua telecamera, asso-

Processing. rende estremamente accurata la

cattura ed il riconoscimento delle immagini.

Il suo avanzato metodo di classilicazionc gli

permette il riconoscimento di un grandissi-

Translmage 1000 legge.

Translmage 1000, ideato per i computer

IBM P( : XI/ATe compatibili, èdotatoti! una

scheda costruita intorno al microprocessore

118000 Motorola e di una telecamera. Il siste-

ma è in grado di leggere con una velocità di

scansione di 120 Fotogrammi al secondo testi

alfanumerici con una risoluzione di 1000

pumi per pollice.

Transltnage 1000 seleziona.

Transltnage 1 000 consente la lettura selettiva

di testi e dati, l-e informazioni, lette riga per

riga, possono essere inviate direttamente a

tutu i pacchetti software come Wordstar,

Translmage 1 000 apprende.

Il Translmage 1 00(1 può essere anche "istrui-

to" a riconoscere caratteri speciali, simboli <•

Ioni di caratteri imisuali. Inoltre il driver

software è lacilmcnte personalizzabile per

utilizzare lo scanner con gran |>arle dei pro-

grammi in ambiente MS DOS. Perii suo tipo

di configurazione il Translmage 1000 risulta

"trasparente" ai programmi in MS DOS.

Precisione, selettività, velocità e facilità d'uso

sono ottime ragioni per apprezzare Transl-

mage 1000. Che poi non dica (ancora)

"mamma", per il vostro PC non è poi di
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di Raffaello De Masi

Cosa è un sistema esperto

Che cosa è un sistema

esperto? La nascita dell'idea,

se non dei primi tentativi,

nacque all'Inizio degli anni

Sessanta, ma i primi veri

sforzi mirati alla realizzazione

di una anche semplice bozza

di sistema partirono intorno

alla metà degli anni Settanta,

quando la tecnologia consentì

una caduta a picco dei costi

dell'hardware, ben oltre le più

ottimistiche previsioni.

Contemporaneamente ai

progressi degli specialisti di

hardware e col triónfo del

microchip, gli specialisti del

software ebbero sempre più

campo aperto

nell'esplorazione e nella

costruzione di un mondo
meraviglioso che si celava

dietro alla tastiera.

prima parte

Introduzione ai sistemi esperti

Lo scopo degli scienziati impegnati

nel campo della Intelligenza Artificiale

(A.I., tout cort) è sempre stato quello di

sviluppare una tecnologia, hard o/e soft,

capace di «pensare», vale a dire di

risolvere problemi in un modo che. se

eseguito da un essere umano, sarebbe

considerato « intelligente ». I sistemi

esperti sono il frutto di una ricerca accu-

rata e puntigliosa di circa 20 anni, che

ha subito nel tempo entusiastici risultati

e sconfitte brucianti e clamorose.

Negli anni Sessanta, all'inizio delle

ricerche, i ricercatori di A.l. tentarono di

simulare il complicato processo di pen-

sare cercando di scoprire metodi gene-
ralizzati per risolvere ampie classi di

problemi; lo scopo era di realizzare algo-

ritmi utilizzabili in programmi per quanto
possibile, di uso generale. Ma questa
strategia, nonostante diversi tentativi e
sforzi notevoli e articolati, portò a risul-

tati effimeri; la possibilità di realizzare

programmi di uso generale era (ed è
ancora) al di fuori delle possibilità del-

l'uomo; l'impotenza a realizzare questi

obiettivi è sintetizzata efficacemente in

una frase di Engelman C.K. «Wath are

Expert Systems». Academic Press, NT.

1979, che così recita:

<e degli obiettivi di un sistema esperto.

«Più classi di problemi un singolo

programma è destinato a maneggiare,

meno efficacemente potrà risolvere

problemi particolari ».

Solo intorno al 72 fu aggiustato il tiro

efficacemente sul problema, quando i

ricercatori affrontarono una nuova stra-

da per rendere «intelligente» una mac-
china, strada che può essere sintetizza-

ta in un assioma: «La capacità di solu-

zione di un problema da parte di un

programma dipende dalla conoscenza

che esso possiede, non solo dal formali-

smo e dagli schemi inferenziali che es

so usa. Venivano cosi a cadere misera

mente le due basi su cui si erano con

centrati fino ad allora gli sforzi dei ricer-

catori; le tecniche di rappresentazione

(«come formulare un problema così da

essere di facile comprensione e risolu-

zione») e quelle di ricerca («come con-

trollare lo schema di ricerca relativo alle

possibili soluzioni in modo da rendere

meno lungo e più efficiente [ottimizza-

re] il processo cognitivo implemen-
tato»).

Il principio che determinò la grande

svolta e che consenti immediatamente

di giungere a fattibili risultati può essere

sintetizzato nel primo principio dei siste-

mi esperti:

Per rendere un programma intelligen-

te, occorre fornirgli un adeguato blocco

di conoscenze di elevata qualità, specifi-

che in relazione al problema che si

intende risolvere.

L'affermazione, rivoluzionaria, uccide-

va con un sol colpo tutti i principi di

universalità e di generalizzazione che
avevano animato gli sforzi dei ricercaton

fino a quel momento. Il programma
diveniva settoriale; instradato come era

su un unico, esclusivo binario, serviva

ad un solo, determinato, scopo. Il pro-

gramma abbandonava la pretesa di in-

telligenza polivalente per divenire spe-

cialistico anche se limitato. Nasceva l’i-

dea di sistema esperto, e con esso, si

apriva una nuova era.

All'inizio, disegnare e/o costruire un

sistema esperto fu considerato una via

di mezzo tra una espressione filosofica

ed una ricerca scientifica. Occorreva,

infatti, definire un parametro, la «quali-

tà» deH'informazione. di difficile quantiz-

zazione. Si passò, comunque, rapida-

mente dalla fase di definizione a quella

esecutiva, e la casa trovò immediato

riscontro in un sforzo congiunto di più di
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40 ricercatori nel campo della A.I. che
redassero un testo fondamentale, «Buil-

ding Expert System», di Hayes e altri,

che ha visto la sua ultima forma in una
elegante edizione di Addison Wesley, e
che riassume, continuamente aggiorna-

to, lo stato dell'arte, descrivendo l'uso

di tecniche sempre più efficienti nella

costruzione di sistemi esperti.

La tecnica e le fasi di costruzione di

un sistema esperto fanno parte della

cosiddetta «ingegneria della conoscen-

za»; essa si basa su una stretta interre-

lazione tra il costruttore della struttura

di base, l'esperto umano, anche detto

«ingegnere della conoscenza» o sempli-

cemente «implementatore», e uno o
più esperti settoriali, specifici per ben
individuate aree di conoscenza. Compi-
to del primo è dedurre, focalizzare,

estrarre dagli altri procedure, strategie,

regole, usate da questi per la soluzione

dei problemi, e riporre queste tecniche

in un sistema esperto, come si vede in

figura.

Il risultato è una «macchina» softwa-

re che risolve problemi secondo tecni-

che analoghe a quelle di un esperto

umano. Ma che cosa è, nella umana
conoscenza, un «esperto»? Più di tutti,

con chiarezza e concisione, lo esprime
Peter Johnson in «The expert mind, a

new challenge for thè information
scientist» — Beyond Productivity —
North Holland Publishing Co. — 1983:

«Un esperto è una persona che gra-

zie a esperienze e studio personale è
capace di fare cose che la maggior
parte degli altri uomini non sa o non può
fare. Non solo, ma un esperto riesce a
fare (queste cose) in maniera più diret-

ta. rapida ed efficiente. Egli conosce,

ancora, tecniche e precauzioni destinate

all'uso efficiente delle conoscenze in

suo possesso, ed è capace di sfrondare

il problema di particolari irrilevanti per
giungere al nocciolo della questione».

Partendo da questa ipotesi, le tecni-

che di risoluzione dei problemi si basa-

no, essenzialmente, su una serie di

regole cosi riassumibili:

«Il principio fondamentale dello sche-

ma di risoluzione di problemi è che un

sistema deve ricercare e costruire la

sua soluzione, selettivamente ed effi-

cientemente, partendo da una serie di

alternative. Un sistema esperto ha le

capacità, rispetto ad un esperto (uma-

no), di fare il miglior uso del suo tempo,

grazie alla sua elevata velocità di analisi,

sintesi e risoluzione» (Hayes, Building

Expert System, opera citata).

Le caratteristiche
di un sistema esperto

Il cuore di un sistema esperto è rap-

presentato dal blocco delle conoscenze,
implementate nel sistema al momento
della sua costruzione e mediante opera-
zioni di aggiornamento successive. Le
risorse di conoscenza sono inequivoca-

bili. e vanno organizzate per rendere il

più semplice possibile la decisione. In

poche parole, la struttura di base, la

caratteristica principale di un sistema
esperto è «l'accumulo e la codifica della

conoscenza».

Questa conoscenza deve essere
esplicita e accessibile; in base a questa
esigenza, e al fatto che una macchina
ha pur sempre una memoria limitata, un
sistema esperto, per essere davvero

utile, deve essere altamente specializ-

zato. vale a dire che deve possedere
conoscenze di elevata qualità, estrema-
mente diversificate, anche se relative a

un unico problema. Questa «esperien-

za» è rappresentata dal più preciso pen-

siero degli esperti nel settore, pensiero

accoppiato a tecniche di definizione ac-

curate e efficienti. Il tutto, poi. deve
avere basi di implementabilità elevate e

avanzate, per rendere tutto il sistema
conveniente a livello di costi, e caratteri-

stiche di flessibilità e modularità partico-

lari. in modo da essere facilmente ag-

Caratteristiche generati di un sistema esperto libìd.).
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giornabile ed espandibile in funzione

dell'evoluzione delle esigenze dell'uten-

te. Questo permette, in ogni caso, la

partenza con un investimento relativa-

mente basso, incrementabile, poi, a se-

conda delle esigenze.

Altra necessità di un sistema esperto

è quello di possedere una elèvata po-

tenza di previsione e proiezione. Il siste-

ma, partendo da una base esclusiva di

processo delle informazioni, deve poter

non esperto. L'interfaccia utente dovrà

essere, pertanto, estremamente ben
sviluppata, affidabile, elastica, in poche
parole «user friend», per dirla in parlata

informatica. Mezzo fondamentale di tale

tecnica è la capacità di manipolare (ag-

giornare, modificare, accrescere) la ba-

se di dati attraverso mezzi facili; interat-

tività avanzata, interfacce specializzate

(sintetizzazione della voce, colloquio at-

traverso immagini, tecniche di I/O spe-

cializzate tramite scanner, digitizer o
penne ottiche), bassa o nulla «specializ-

zazione» dell'utente finale, training

automatico di personale del tutto privo

di esperienza nel settore.

fornire risposte adeguate non solo in

relazione a fatti ben noti, ma anche in

funzione di possibili evoluzioni dello sta-

tus rerum; deve, in altre parole, mostra-

re in dettaglio come la situazione può
cambiare ed evolversi, eventualmente
evidenziando anche le relative tenden-

ze; ciò ha un valore imprescindibile, in

quanto consente all’utilizzatore di adot-

tare rimedi atti a scongiurare complica-

zioni e ad accettare più funzionali strate-

gie che potranno (grazie alla espandibili-

tà) essere inserite, come regole, nel

corpo del programma stesso.

Il corpo principale della struttura co-

gnitiva può prevedere una caratteristica

addizionale molto utile, la «memoria isti-

tuzionale». Ciò vuol dire che, oltre a

rappresentare un semplice deposito di

fatti, il sistema rappresenta anche una
registrazione permanente delle migliori

strategie e dei più efficienti metodi uti-

lizzati dallo staff di utenza; anche quan-

do il personale cambierà, l'esperienza

rimane, e ciò può essere, in certe situa-

zioni. come ricerca militare, strategie di

mercato, previsioni finanziarie (dove i

cambiamenti si succedono continua-

mente), di importanza basilare.

Una altrettanto imprescindibile carat-

teristica di un S.E. è la capacità di

essere autodocumentante e capace di

fornire un adeguato training all'utente

I costruttori
di un sistema esperto

Ma chi è chiamato a progettare, redi-

gere. implementare e testare un siste-

ma esperto? Molte persone, fatto stra-

no, questo, in un mondo estremamente
individualista come l'informatica. Infatti

mai come qui occorre una perfetta inte-

grazione di almeno cinque specialisti

che concorrono contemporaneamente
in tutte le fasi del progetto: il sistemista

(analista di sistema esperto), il tecnico
dei domini (di conoscenza, che rappre-

senta. a tutti gli effetti, il vero conosci-
tore delle problematiche da risolvere), il

progettista della conoscenza (il «know-
ledge engineer»), il toolbuilder (figura

atipica, rappresentata dallo specialista

ideatore delle tecniche di elaborazione
dei dati della base di conoscenza) e
l'utente tipico (persona che partecipa al

gruppo come «cavia», cui spetta il com-
pito di «provare» il costrutto degli altri

durante le sue fasi, quasi avvocato del

diavolo destinato a mettere i bastoni tra

le ruote agli altri). Vediamo, uno per
uno, i ruoli di questi personaggi (che. in

progetti di respiro ampio, possono es-

sere articolati in sottogruppi).

Il sistemista é il regista dell'intero

progetto. A lui tocca paternità del siste-

ma esperto, inteso, nel suo senso pie-

no, come gruppo di programmi destina-

ti. da una parte, a risolvere un certo

genere di problemi, dall'altra a supporta-

re l'attività di I/O. Questa seconda fase

è davvero complessa, se si considera

che il programma principale («il siste-

ma») dovrà includere, oltre al nucleo

principale, blocchi sofisticati di debug e
aiuto, tool di help facilmente utilizzabili,

facility di editing per aggiornare e modi-

ficare la base di dati, tecniche di input e

output facili e comprensibili, ecc. La

dote principale del sistemista è quella di

essere tanto elastico da adattarsi al

problema, e capace di produrre rapida-

mente soluzioni ai quesiti utilizzando i

mezzi proposti dagli altri componenti
del progetto.

L'esperto dei domini è. analogamen-
te. una persona che collabora col prece-

dente nella definizione delle migliori so-

luzioni per gli specifici problemi. È suo
compito ideare le vie più brevi per giun-

gere alla soluzione di quesiti, fornendo
ai successivi esperti il canovaccio, la

strada principale per realizzare fini co-

muni.
L'ingegnere della conoscenza è il no-

stromo del progetto; é il trait d'umon tra

gli esperti specifici (che, lo ricordiamo,

possono essere dei professionisti del

settore, ma, in alcuni casi e per certe

competenze, sostituiti in parte o del

tutto da libri, pubblicazioni, ecc.) e i

partecipanti al progetto. Egli interroga

gli esperti, organizza la conoscenza, di-

lata i problemi nei loro aspetti particola-

ri, e cerca, per quanto possibile, di

trasformarli in codici utilizzabili dall'anali-

sta e dal programmatore.
Il costruttore dei tool di sviluppo (il

toolbuilder) è il vero e proprio imple-

mentatore del programma-sistema. Egli

è capace di scegliere e adottare le mi-

gliori tecniche di A.l, per rappresentare
conoscenze anche complesse. A lui è
demandato il compito, pesante, della

redazione del sistema finale.

Resta la figura dell'end user, l'utilizza-

tore finale, che é chiamato a testare il

sistema esperto una volta completato.
Suo compito è quello di guidare, a suo
piacimento, le prove parziali e la finale

su strada del progetto, e proprio perché
é una figura atipica, é altamente preferi-

bile che abbia scarse conoscenze di A l.

e di informatica in genere; l'end user
deve esser tanto abile da «strapazzare»

il sistema così da mostrarne i punti

deboli, le defaillance, i lati non coperti,

ecc.; in una parola, è il collaudatore

durante e prima delle chiusura definitiva

del progetto.

Bene, abbiamo visto, per sommi capi,

che cosa è e in che cosa è articolato un
S.E.; ma perché un sistema esperto
dovrebbe sostituire uno specialista della

rispettiva materia? Lo vedremo la pros-
sima volta; a risentirci tra trenta giorni.
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Sicurezza completa,
qualità originale, avan-

guardia tecnologica, ec-

cellenti prestazioni. Parti-

colari determinanti di un
unico inconfondibile pa-

norama: l'affidabilità.

Un concetto importante

realizzato da CBM nei

suoi hardware destinati

a chi, affidando il suo la-

voro ad un PC, sa ben di-

stinguere i vantaggi e-

sclusivi di certe prospet-

tive:

- progettazione secon-

do criteri di avanguardia
tecnologica supportati
dalla ricerca autonoma
di qualificati professioni-

sti;

- costruzione secondo
criteri di progettazione

industriale che si avvale

dell'utilizzo di compo-
nenti di altissima qualità;

- distribuzione solo dopo
controlli diretti sui com-
ponenti e sull'insieme;

- compatibilità con gli

standard di mercato;
- equipaggiamento di

firmware originale ga-

rantito dalla sua origine.

Una vista completa sul-

le opportunità CBM, un
azienda italiana presente

da anni nel mercato dei

prodotti per ufficio, con

un partner colosso mon-
diale dell'elettronica.

Soltanto gli specialisti

dell'affidabile nel parti-

colare potevano offrire

un panorama totale di

affidabilità.



c
di Corrado Giustozzi

Compressione di Huffman
quarta parte

Dopo aver visto nella puntata

precedente le funzioni di

creazione del codice di

Huffman e di codifica del file

ci dedichiamo questo mese
all'analisi delle funzioni di

decodifica, quelle cioè che
permettono di ripristinare il

file originale dal file

compresso

Il modulo di cui ci occuperemo in

questa puntata si chiama DECODE.C e,

come dice chiaramente il suo stesso

nome, contiene tutte quelle routine re-

lative alla parte di decodifca di un file

compresso. Si tratta in sostanza di fun-

zioni che invertono il procedimento di

compressione permettendo di ricostrui-

re le informazioni contenute nel file

originale a partire dai dati contenuti nel

file compresso. Nel complesso dunque
questo modulo provvede a creare un
nuovo file identico a quello originale;

come «tocco di classe» a questo file

viene anche assegnata una data di crea-

zione/ultima modifica uguale a quella

del file originale, in modo da rendere la

ricostruzione quanto più completa pos-

sibile.

Come vedremo, il codice contenuto
in questo modulo è assai più corto e più

semplice di quello relativo alla parte di

codifica. Il motivo è chiaro: la parte più

consistente delle routine di codifica

consisteva quasi esclusivamente nella

determinazione del codice ottimale di

Huffman, un compito piuttosto com-
plesso che però in fase di decodifica

non serve affatto. Nel caso attuale le

routine del modulo debbono semplice-
mente effettuare una trascodifica inver-

sa utilizzando l'albero di Huffman già

costruito che si trova, bello e pronto per
l'uso, all'inizio del file contenente i dati

compressi. Tutto dunque è molto più

semplice e. soprattutto, veloce in quan-
to oitretutto la conversione viene fatta

«al volo», ossia effettuando una sola

passata sul file compresso; ricordo che
invece le routine di codifica ne debbono
effettuare due sul file da comprimere,
una prima per poter costruire il codice
di Huffman ed una seconda per effet-

tuare la codifica vera e propria, ossia

applicare al file il codice cosi determi-

nato.

Naturalmente anche questo modulo,
come quello visto il mese scorso, fa

uso di funzioni non contenute nel mo-
dulo stesso. Si tratta ancora di quelle

funzioni specializzate, piuttosto «di bas-

so livello», che servono come substrato

all'applicazione
:
quelle di I/O su file bit

per bit. quelle di gestione dell'albero

binario, quelle di calcolo del CRC. Come

già ho detto in passato tutte queste
funzioni sono organizzate in moduli indi-

pendenti che vedremo a partire dalla

prossima puntata; per il momento non
ci serve conoscerle a fondo e dunque,

nell'economia di questo modulo, ci limi-

teremo a considerarle come «scatole

nere» che svolgono una funzione nota a

priori anche se non conosciuta nel det-

taglio.

Organizzazione del modulo

La struttura funzionale del modulo di

decodifica è esattamente analoga a

quella del modulo di codifica visto la

settimana scorsa, fatta salva l'ovvia as-

senza di quelle routine dedicate alla

creazione del codice di Huffman. Il tutto

si articola su tre sole funzioni, una di

interfaccia e due più prettamente opera-

tive.

Quella più esterna si chiama deco-
de() ed è la routine di controllo del

modulo. Costituisce un'interfaccia «a

compartimenti stagni» fra il modulo
stesso ed un main() generico in quanto
contiene e nasconde al suo interno tut-

te le conoscenze necessarie per svolge-

re il suo compito. Essa riceve in ingres-

so due stringhe, contenenti rispettiva-

mente il nome del file da decomprimere
e di quello decompresso, e svolge tutto

il lavoro di decodifica sfruttando le routi-

ne specializzate readheaderl) e read-
huf().

La prima di queste due si occupa di

leggere e ripristinare lo speciale header
contenente le informazioni di servizio e
l'albero di Huffman utilizzato per la codi-

fica. La seconda invece è quella che
svolge effettivamente la decodifica del

file compresso, trasformando il flusso di

singoli bit che costituiscono il file com-
presso nella opportuna successione di

caratteri ASCII che formano il file origi-

nale.

Prima di passare ad esaminarle in

dettaglio vorrei far notare come queste
tre routine siano esattamente simmetri-

che, sia nelle funzionalità sia nei nomi,
alle loro controparti del modulo di codifi-

ca denominate encodef), writehea-
der() e writehuff).
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La funzione decodel)

I compiti della funzione decodef), co-

me ho già detto, sono piuttosto sempli-

ci
:
praticamente essa deve solo provve-

dere alle operazioni «di servizio» sui file

coordinando l'azione delle due routine

operative.

Per prima cosa dunque provvede ad
aprire i due file su cui le altre routine

lavoreranno, abortendo immediatamen-
te l'elaborazione nel caso di problemi in

questa fase. La fase di inizializzazione

prosegue poi con una chiamata alla fun-

zione readheaderf) la quale legge dal

file compresso e ripristina in memoria
due elementi vitali ai fini della successi-

va decodifica: la struttura hdr (di tipo

HEADER, visto in dettaglio il mese
scorso), che contiene alcune informa-

zioni di servizio sul file e sul procedi-

mento di decodifica, e l'albero di Huff-

man che contiene la mappatura fra codi-

ci a lunghezza variabile e caratteri ASCII
del file originale.

Terminato il lavoro di preparazione

parte dunque la decodifica vera e pro-

pria. la quale viene effettuata mediante
un semplicissimo loop while che si

ripete per tante volte quanti sono i

caratteri da ricreare (questa informazio-

ne è contenuta nella struttura HEADER
per motivi discussi a fondo in passato).

Ad ogni «giro» nel loop la funzione
readhuf() pensa ad estrarre un nuovo
carattere dal file compresso; ogni carat-

tere così ricostruito viene emesso sul

file di uscita e concorre altresi al calcolo

del checksum globale di tipo CRC del

nuovo file. Al termine del loop il valore

del CRC appena calcolato viene con-

frontato con il CRC calcolato sul file

originale per essere certi della perfetta

corrispondenza fra i due file. Nel caso
che il controllo non abbia esito positivo

non c'è purtroppo nulla di meglio da
fare che emettere un opportuno mes-
saggio di avvertimento per l'operatore

prima di procedere con le necessarie

operazioni conclusive.

L’ultima fase del lavoro svolto dalla

funzione decodeO consiste infine nella

chiusura dei file, nel ripristino della data

di modifica del file ricreato in modo da
farla coincidere con quella del file origi-

nale (a ciò pensa la funzione utime()

della libreria standard Unix) e nella deal-

locazione dalla memoria dell'albero di

Huffman utilizzato per la decodifica.

Quest'ultimo passo non sarebbe a rigo-

re necessario ma viene ugualmente ef-

fettuato per i motivi che ho spiegato lo

scorso mese nel commento alla funzio-

ne encode().

La funzione readheaderf)

La funzione readheaderl) sostanzial-

mente non fa altro che ripetere in senso
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inverso ciò che aveva fàtto la corrispon-

dente funzione writeheaderf) durante

la fase di codifica. Essa dunque si occu-

pa di recuperare dal file compresso lo

header di decodifica che vi era stato

salvato in un modo complesso ma por-

tabile e l'albero di Huffman.

Lo header viene letto innanzitutto sot-

to forma di un array di dodici byte, un
byte alla volta, provvedendo subito a

checksum viene impostato in modo che
la somma dei dodici byte dell'array sia

sempre pari a 255). In caso negativo è
segno che i dati dello header sono stati

in qualche modo corrotti, cosi il pro-

gramma assume che la decodifica non
sia possibile e abortisce immediatamen-
te. Altrimenti l'array appena letto viene

rimappato nella struttura hdr mediante
l'uso dell’apposito puntatore ad essa

A questo punto viene invocata la

routine readtreeO la quale, seguendo

un algoritmo ricorsivo, legge dal file

l'albero di Huffman necessario alla de-
codifica e lo alloca in memoria in un
albero binario creato dinamicamente.
Tale albero, di cui la funzione ritorna il

puntatore alla radice, è implementato
come un insieme di strutture di tipo

NODO usate anche in fase di codifica.

Come per la sua controparte vista il

mese scorso, anche il codice di questa
funzione non è particolarmente com-
plesso; merita comunque di essere stu-

diato con attenzione il segmento che.

sfruttando shift e mascherature, rico-

struisce le varie word e dword della

struttura hdr, assemblando i byte suc-

cessivi dell'array c.

La funzione readhuff)

Nonostante la sua brevità (o forse

proprio a causa di essa...) la funzione

readhuff) merita qualche parola supple-

mentare di commento che ne chiarisca

meglio il funzionamento.

Innanzitutto ne ricordo lo scopo, che
è quello di decodificare un singolo carat-

tere ASCII dal flusso di bit del file

compresso. Ricordo anche brevemente
che i caratteri nel file compresso sono
rappresentati mediante un codice a lun-

ghezza variabile, per la decodifica del

quale è indispensabile conoscere il par-

ticolare codice utilizzato per la codifica.

Questa informazione è presente in me-
moria sotto forma di un albero binario

formato da strutture del tipo NODO, la

cui definizione è stata vista lo scorso
mese (nello header file huffman.h) Già

sappiamo dalle puntate teoriche di giu-

gno e luglio, oltre che da quella del

mese scorso, che per costruzione cia-

scuna foglia dell'albero rappresenta (e

contiene nel proprio campo denominato
car) un particolare carattere ASCII fra

quelli contenuti nel file originale; e che
la codifica di Huffmann di ciascuno di

questi caratteri altro non è che il percor-

so necessario per raggiungere la corri-

spondente foglia partendo dalla radice

dell'albero, con la convenzione di consi-

derare 0 una svolta a sinistra e 1 una
svolta a destra. Sappiamo anche che
per decodificare un codice come quello

di Huffman basta seguire l'albero in

concomitanza degli 0 e 1 del file com-
presso fino a giungere ad una foglia,

ripetendo questo procedimento per tutti

i caratteri presenti nel file.

Bene, la funzione readhuf() non fa

altro che questo; naviga nell'albero di

Huffman che si trova in memoria se-

guendo il flusso di bit del file compres-
so fino a giungere ad una foglia e dun-
que ad identificare un carattere.

Più precisamente le cose si svolgono
così, La funzione parte ricevendo in
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c

input come parametro il puntatore alla

radice dell'albero, quindi entra subito in

un loop do nel quale provvede a legge-

re un bit alla volta dal file compresso
(cosa di cui si occupa la funzione getbi-

t()). Ad ogni bit letto essa provvede a

modificare la posizione del puntatore

nell'albero, spostandolo giù di un passo
verso il figlio sinistro del nodo attuale se
il bit appena letto è zero, o verso il figlio

destro se tale bit è uno. Questa discesa

nell'albero viene ripetuta fin quando non
si arriva ad una foglia, segno che il

percorso è finito e che l'algoritmo ci ha

portato ad identificare un carattere,

quello associato alla foglia appena rag-

giunta. che decodifica la successione di

bit incontrata da quando la funzione è
stata invocata. A questo punto il loop

termina e la funzione restituisce al pro-

gramma chiamante il valore del caratte-

re cosi trovato.

È chiaro che se la successione di bit

era corretta (ossia se nessun bit ha

subito alterazioni accidentali da quando
il file compresso è stato creato) possia-

mo essere sicuri che il carattere così

identificato è esattamente quello che

dovrebbe essere, ossia realmente corri-

spondente al corretto carattere del file

originale. In caso contrario... vuol dire

purtroppo che stiamo navigando a ca-

saccio nell'albero e quindi stiamo crean-

do un file di uscita totalmente assurdo!

In questo caso non possiamo che confi-

dare nei controlli interni di consistenza

(il famoso CRC) che, pur non potendo
ricostruire il file corretto, quantomeno
sono in grado di segnalarci a posteriori

che qualcosa è andato storto. Magra
consolazione, ma la vita é fatta cosi!

Purtroppo, come già ho detto in pas-

sato. per la loro stessa natura i codici a

lunghezza variabile non offrono alcuna

protezione intrinseca contro gli errori di

lettura o le alterazioni casuali di bit. Di

ciò è facile rendersi conto pensando al

funzionamento della routine readhufQ
essa non può che procedere meccani-

camente e stupidamente nel suo com-
pito senza poter avere un riscontro

esterno del suo lavoro. Basta un solo bit

alterato nel file per farla impazzire, ma
di ciò non ci si può rendere conto se
non alla fine del lavoro. Di contro va

sottolineata l’estrema eleganza del codi-

ce costituente la routine, che con solo

tre righe implementa una notevole navi-

gazione condizionata all'interno di un
albero binario.

Conclusione

Dopo una puntata particolarmente pe-

sante, quale era in effetti quella dello

scorso mese, una puntata «leggerina»

ci sta senz'altro bene. Per cui termino
senz'altro qui quella di questo mese e
non vi affliggo oltre.

Bene, abbiamo cosi terminato l'anali-

si dei moduli concettualmente più im-

portanti del nostro programma. Restano
ora da descrivere quelli, altrettanto im-

portanti nella pratica ma secondari con-

cettualmente, relativi alle funzioni «di

servizio» che citavo all'inizio. Saranno
proprio queste funzioni a costituire l'ar-

gomento delle prossime puntate, nelle

quali vedremo anche l'uso del make per

automatizzare le fasi di compilazione dei

vari moduli che costituiscono il pro-

gramma nel suo insieme.

Appuntamento quindi, come al solito,

fra trenta giorni. mc

E.GI.S. COMPUTER
VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA

UNICA AD UNIRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ A PREZZI CONTENUTISSIMI
VIA CASTRO DEI VOLSCI 40/42 - 00179 ROMA - TEL. 06/7810593-783856

CONTATTATECI GARANTIAMO QUALITÀ CORTESIA COMPETENZA
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SI INTENDONO GARANTITI 18 MESI PREZZI I.V.A. ESCLUSA

ORARIO 9.30-13.00 / 16.30-19.30 GIOVEDÌ CHIUSO - SABATO APERTO
POSSIBILITÀ ANCHE DI VENDITA RATEIZZATA (SOLO PER ROMA)

HOME COMPUTER
AMIGA 500 706.000

AMIGA 2000B 1.597.000

ATARI 1040 755.000

ATARI MEGA2 1 .500.000

PERSONAL COMPUTER
XT 12 MHZ 256K FL360K CGA TAST.
AVANZATA 720.000
XT 12 MHZ 256K FL360K CGA HD
20MEGA TAST. AVANZATATI 76.000

AT 16 MHZ 512K FL.1.2 HD 20 ME-
GA MINI CHASE TAST. AVANZATA

1.790.000
1 .044.000

1.639.000

588.000
1.092.000

1.588.000

4.500.000

STAMPANTI
CITIZEN 180E 350.000

CITIZEN 15E 546.000

CITIZEN HQP40 900.000

STAR LC10 370.000
STAR LC1 O/COLOR 471 .000

STAR LC 24/10 648.000

NEC P2200 650.000
NEC P6 PLUS 1.260.000

EPSON LQ500 647.000
EPSON LX800 450.000
MANNESMAN MT81 299.000

MONITOR
COMMODORE 1084S 462.000
PHILIPS 8833 420.000
TTL 12" 126.000

DUAL FREQUENCY 168.000
ATARI PCM124 EGA 218.000
PHILIPS EGA 9043 546.000

MITSUBISHI 1481A 983.000
NEC MULTISYNCH II 1.025.000

FLOPPY DISK (100 pezzi)

5 1/4 DSDD 650
3 1/2 DSDD 1.477

3 1/2 SONY SSDD 1.597

3 1/2 NASHUA DSDD 1.757

ACCESSORI
JANUS XT 651.000
DRIVE EST. AMIGA 168.000
ESPANSIONI AMIGA 500 193.000

ZORRO BIG BLUE 336.000
SAMPO VGA 600 x 800 462.000

EGA 640 x 480 336.000
HARDISK SEAGATE 22MB 394.000

HARDISK SEAGATE 42MB 672.000
FAX MURATA MI 1.100.000

DRIVE 1.44 3 1/2 PC 210.000
DRIVE 720 3 1/2 PC 168.000
DRIVE ATARI DOPPIO 3 1/2378.000

PHILIPS 9110
PHILIPS 9115
COMMODORE PCI
ATARI PC3B
ATARI PC3H
ATARI PC 386
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«You certainly have my
permission to write about and
distribute EXECSWAP to your

readers». Con queste parole

Kim Kokkonen, presidente

della Turbo Power Software,

mi ha cortesemente
autorizzato a mettervi a parte

di una efficace tecnica da lui

messa a punto per mantenere
i benefici della procedura

Exec superandone i limiti. La
tecnica era stata illustrata nel

numero di aprile del Dr.

Dobb's Journal e credo

dobbiamo tutti ringraziare

Kokkonen di aver consentito

la pubblicazione del suo
codice su MC

TURBO PASCAL
di Sergio Polirli

Exec senza limiti

La Turbo Power Softare offre diversi

prodotti per aiutare il programmatore
Turbo Pascal a realizzare applicazioni

«serie». Il B-Tree Filer permette la ge-

stione di basi di dati in modo compatibi-

le con il Database Toolbox della Borland

anche per reti locali o in genere per la

multiutenza, il Turbo Professional com-
prende librerie di funzioni per program-

mi residenti, per l'aritmetica BCD. per la

creazione di maschere per l'input di dati

e di sistemi di help sensibile al contesto

(con tanto di uso del mouse), per la

manipolazione di stringhe con più di 255
caratteri o di array oltre i 64K, per

l'accesso alla memoria EMS, ecc. Il

Turbo Analyst consente di analizzare la

struttura di un programma e di valutar-

ne l’efficienza con ben tre profiler. con
uno si può verificare quanto del tempo
totale di esecuzione è stato consumato
in ogni funzione o procedura, con un

altro si può verificare quante volte è
stata eseguita ogni linea del sorgente
(utilissimo per il test di un programma:
una linea eseguita zero volte è una linea

non testata, quindi possibile sede di

bug!), con un terzo si possono ottimiz-

zare le routine in linguaggio macchina.
Non è una descrizione completa: ora

ci interessa soprattutto un «pezzo» del

Turbo Professional (del quale è stata già

annunciata una nuova versione «object

oriented» per il TP 5.5): la funzione

ExecWithSwap, che si propone come
alternativa alla procedura Exec della

Borland in quanto non solo ne elimina

gli inconvenienti, ma ne amplia le possi-

bilità di utilizzo. Prima di vedere la solu-

zione, però, sarà meglio capire il proble-

ma.

La gestione della memoria
nel DOS
Quando accendiamo il PC, il BIOS va

a vedere quanta memoria è fisicamente

disponibile e ne scrive l'ammontare, in

«byte, in una zona della sua area dati

(all'indirizzo $0040:$0013; l'informazio-

ne può essere ottenuta mediante l’in-

terrupt $12, che ritorna quel numero nel

registro AX).

Il vecchio DOS l.x non se ne curava
granché: il COMMAND.COM si limitava

a prenderne nota in una sua locazione di

memoria, ma per il resto ogni program-

ma che veniva eseguito si allocava per

sé tutta la RAM disponibile, senza alcun

intervento del DOS.
A partire dal DOS 2.0 le cose sono

cambiate sostanzialmente. Da allora il

DOS gestisce la memoria mediante una
lista di memory control blocks. Ogni
«blocco» è lungo 16 byte (un paragrafo)

e rappresenta in pratica l’intestazione di

un'area di memoria, che può essere già

allocata a beneficio di un programma
oppure libera e disponibile. Non tutti

quei 16 byte vengono utilizzati: nel pri-

mo c’è una 'M' se l’area controllata dal

blocco è allocata o una ’Z' se è libera; il

secondo e il terzo sono nulli se l'area é
libera, altrimenti contengono l'indirizzo

del Program Segment Prefix (PSP) del

programma che la occupa; il quarto e il

quinto contengono la dimensione del-

l’area e consentono quindi di determina-

re l'indirizzo del blocco successivo. In

ogni area di memoria «occupata», subi-

to dopo i 1 6 byte del blocco abbiamo il

PSP del programma, quindi il program-

ma stesso.

Vi sono tre funzioni del DOS che
intervengono su questa struttura: la

$48 alloca un blocco di memoria, la $49
10 rilascia, la $4A modifica l'ampiezza

del blocco il cui segmento sia contenu-

to nel registro ES. Per vedere alcuni

possibili usi di queste funzioni, occorre
esaminare cosa succede quando viene
eseguito un programma.
Se si tratta di un programma con

estensione COM, il DOS gli alloca tutta

la RAM disponibile; sarà quindi compito
dello stesso programma verificare in

primo luogo se la memoria di cui dispo-

ne gli è sufficiente e poi, in caso affer-

mativo. eventualmente liberare quella in

eccesso: si può usare per questo la

funzione $4A. Chi programma in assem-
bler sa che il codice di ogni file COM
deve iniziare all’indirizzo $100 (256 in

decimale), in quanto nei primi 256 byte
11 DOS pone il Program Segment Prefix.

Magari ricorderà anche che. quando il

programma parte, tutti i registri di seg-
mento (CS. DS. ES, SS) contengono
l'indirizzo del PSP; ciò permette di chia-

mare la $4A solo indicando nel registro

BX l'ammontare in paragrafi della me-
moria che occorre. In questo modo il

programma può restituire al DOS quella

che non gli serve.

Se si tratta di un programma EXE le

cose sono un po' più complicate; per

ora diciamo solo che ogni file EXE ha
uno header in cui sono contenute nu-
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merose informazioni, tra cui l'occupazio-

ne di memoria richiesta dal programma
per codice, dati, stack e heap. Ciò con-

sente al DOS di lasciare libera la memo-
ria non necessaria.

Se un file EXE non richiede espressa-

mente tutta la RAM disponibile (o se
poi la restituisce al DOS con la funzione

$4A, come i file COMI, può in un secon-

do tempo usare le funzioni $48 e $49
per gestirsi il suo heap in aree di memo-
ria poste «sopra» quella in cui sono
codice, dati e stack del programma.

La gestione della memoria
nel Turbo Pascal

I file EXE generati dal Turbo Pascal si

comportano però in altro modo, in parti-

colare per quanto riguarda lo heap: que-

sto è sempre collocato nella stessa area

di memoria in cui risiedono anche codi-

ce dati e stack. Non è una differenza da

poco. Vediamo un po' più in dettaglio

cosa awiene.
Supponiamo di compilare il program-

ma MODEXETP.PAS (figura 1, su cui

torneremo tra breve) dopo aver scelto

l'opzione «Segments» nel menu «Op-
tions/Linker/Map file». Oltre al file EXE,
viene cosi generato anche un file MO-
DEXETP.MAP, riprodotto nella figura 2.

Qui possiamo vedere come sono dispo-

sti i diversi segmenti del programma:
abbiamo all'inizio (subito dopo il Pro-

gram Segment Prefix) il segmento MO-
DEXETP, contenente il codice prodotto

dalla compilazione del nostro sorgente;

seguono poi analoghi segmenti per le

unit usate esplicitamente (CRT e DOS)
o implicitamente (SYSTEM). Più sopra

(ad indirizzi di memoria più alti) troviamo

il segmento dedicato ai dati ed uno —
di lunghezza nulla — che costituisce la

base dello heap nei programmi che usa-

no le procedure New o GetMem.
Dobbiamo sottolineare due cose. In-

nanzitutto notiamo che la base dello

heap è parte integrante dell'organizza-

zione del programma in segmenti: ciò

Figura I - Un equivalente di EXEMOD per i file EXE
generati dal Turbo Pascal. Una curiosità : la catena
dei blocchi di memoria gestiti dal DOS è governata
dalle lettere M e Z (come spiegato nel lesto);

pnmi due byte di ogni file EXE sono S4D e $5A.
ancora M e Z Non può essere un caso che il

principale responsabile dello sviluppo del DOS 2.0
si chiamasse Mark Zbikowski.
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UOUUUH UU4C2H UU4CJH MODEXETP CODE
IIU4DUH UU4DUH UUUUUH DOS CODE
U04D0H UUAE2H UOblJH CRT CODE
UOAEUH U1B76H UOD87H SYSTEM CODE
U1UBUH UlDliH UU4U4H DATA DATA
U1D2UH 05D1FH U4UUUH STACK STACK
U5D2UH U5D2UH UUUUUH HEAP HEAP

Figura 2 - Il lite MO-
DEXETP MAP. gene-
ralo dal Turbo Pascal

se compiliamo MODE-
XETP PAS dopo aver
scello l'opzione «Seg-

»Options/L mker/Map
fife».

perché, come dicevamo, i programmi
compilati con il Turbo Pascal non chie-

dono al DOS la memoria per lo heap
dopo l'avvio, ma al momento stesso del

caricamento in memoria. In altri termini,

un programma Turbo Pascal deve sape-

re a priori quanta memoria destinare

allo heap. in quanto questa informazio-

ne deve essere contenuta nello header

del file EXE. In esso vi sono due campi
(chiamati ParaMin e ParaMax nel listato

in figura 1) che devono contenere l'am-

montare mìnimo e massimo della me-
moria necessaria per lo stack e. appun-

to. per lo heap. Il mese scorso abbiamo

ricordato la direttiva $M e i suoi tre

argomenti: dimensione dello stack e
dimensioni minima e massima dello he-

ap. con valori di default, rispettivamen-

te. di 16384, 0 e 655360 byte; ParaMin
conterrà la somma della dimensione
dello stack e di quella minima dello

heap (più altri spiccioli che ora non ci

interessano). ParaMax la somma della

dimensione dello stack e di quella mas-
sima dello heap (più gli stessi spiccioli).

Ciò consente appunto al DOS di attribui-

re subito al programma tutta la memo-
ria che gli serve, heap compreso, e

consente al programma dì gestire la

memoria dinamica senza ulteriori chia-

mate al DOS, quindi con notevole effi-

cienza. Un primo, solo apparente,

aspetto negativo è rappresentato dal

fatto che è praticamente impossibile

prevedere quanta RAM sarà disponibile

sulla macchina su cui il programma do-

vrà girare, ma a questo si rimedia facil-

mente chiedendo «tutto il mazzo» :
per-

ché il programma possa essere caricato

dal DOS è sufficiente infatti che nella

memoria disponibile entrino codice dati

e ParaMin
; se non c'è spazio per Para-

Max, la conseguenza è solo che al

programma viene data tutta la RAM
disponibile, quale ne sia l'ammontare.

Ecco perché i valori di default sono 0
per la dimensione minima dello heap e

655360 (cioè 640K) per quella massima.

Il secondo, reale, aspetto negativo è

rappresentato dal fatto che questa stra-

tegia porta il programma ad appropriarsi

sempre di tutta la RAM disponibile,

salvo intervenire con la direttiva $M.
Qui il problema è reale perché, come

abbiamo visto la volta scorsa, la proce-

dura Exec ha bisogno di trovare un'area

di memoria non occupata dal program-

ma per poterne eseguire un altro. Do-

vremmo quindi dare valori appropriati

alla direttiva $M. ma per far questo

dovremmo conoscere esattamente la

quantità di memoria disponibile prima

della esecuzione del programma: può
andar bene se usiamo il programma
solo sulla nostra macchina, non certo

per un programma destinato a girare su

altre. Una prima soluzione potrebbe es-

sere appunto MODEXETP: analogo al-

l’EXEMÒD fornito dalla Microsoft per

alcuni suoi compilatori, consente di

cambiare la dimensione dello stack e la

differenza tra dimensioni minima e mas-
sima dello heap di un programma senza
ricompilarlo; non fa altro che modificare

l‘header di un file EXE (ne sconsiglio

l'uso per programmi non compilati con il

Turbo Pascal). Potete provarlo su se
stesso:

modexetp modexetp

mostra i valori di ParaMin e ParaMax, la

dimensione dello stack e la differenza

tra MaxHeap e MinHeap
;

modexetp -s 2 -h 64 modexetp

assegna due Kbyte allo stack e rende

MaxHeap uguale a MinHeap più 64 K.

La soluzione di Kim Kokkonen è molto
più efficace; in realtà vi propongo MO-
DEXETP solo per consentirvi di «tocca-

re con mano» quei meccanismi che
stanno dietro la direttiva $M.

L'altra cosa da sottolineare — e da
tenere bene a mente per usare al me-
glio la soluzione proposta da Kokkonen
— è che i segmenti dedicati alle unit

sono disposti in ordine inverso: all'indi-

rizzo più basso, subito dopo il codice del

sorgente principale, troviamo la unit

elencata per ultima nella istruzione

uses; all'indirizzo più alto, subito prima

del segmento dei dati, la unit System.

ExecSwap

Avrete sicuramente già indovinato. Si

tratta «semplicemente» di liberare me-
moria scaricando su un file di swap
parte di quella occupata dal programma,
eseguire poi un altro programma come
se usassimo la procedura Exec, ripristi-

nare infine il contenuto della memoria.

In verità, tuttavia, c'è dell'altro: ad

esempio si può usare la memoria EMS
invece che un file di swap e, con un

minimo di attenzione, si riesce quasi a

far sparire dalla memoria il programma
che usa ExecWithSwap, con il risultato

che è possibile «exeguire» anche pro-

grammi decisamente ingombranti.

La unit EXECSWAP. PAS (figura 3;

per motivi di spazio, l'implementazione

della funzione InitExecSwap verrà pub-
blicata il mese prossimo) propone una
interface con le due funzioni InitExec-

Swap e ExecWithSwap e la procedura

ShutdownExecSwap. L'uso di Exec-
WithSwap è praticamente identico a

quello della procedura Exec, compresa
la raccomandazione di chiamare Swap-
Vectors subito prima e subito dopo,

come avevamo visto il mese scorso; la

sola differenza è che, trattandosi di una
funzione, ritorna un valore (un codice

d’errore). Quanto a ShutdownExec-
Swap, si tratta solo dì ... ricordarsi di

chiamarla dopo ExecWithSwap. tranne

nel caso che il programma termini; il

suo unico compito è di rilasciare la

memoria EMS utilizzata o di cancellare il

file di swap, secondo il caso.

I due parametri di InitExecSwap ri-

chiedono qualche parola in più. L'inizio

dell’area di memoria da scaricare tem-
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poraneamente su EMS o su disco sarà

owiamente subito dopo il codice della

funzione ExecWithSwap. in quanto non
ci si può sbarazzare del codice che
dovrà poi ripristinare il contenuto origi-

nario della memoria. Questo comporta
che la parte del programma che non
verrà «swappata» sarà quella compresa
tra il PSP e la funzione ExecWithSwap
più la funzione stessa; ne segue che
sarà opportuno indicare la unit EXEC-
SWAP per ultima nella istruzione uses,

e che la chiamata avverrà preferibilmen-

te mediante istruzioni poste nel sorgen-

te del file principale, quello con intesta-

zione program, il quale sarà il più breve
possibile. Per evitare eccessive acroba-

zie (può infatti risultare necessario chia-

mare ExecWithSwap da più parti, anche
da altre unit), Kokkonen consiglia di

dichiarare in una unit da elencare tra le

prime alcune variabili di tipo procedura,

alle quali il codice del file principale

assegnerà gli indirizzi delle routine di

EXECSWAP; sarà quindi possibile ad
ogni unit elencata dopo quella chiamare

le routine mediante tali variabili.

La fine dell'area da «swappare» va

invece passata nel primo parametro di

InitExecSwap. Ci sono tre possibilità.

Se il programma non fa uso di memoria
dinamica si può usare la variabile prede-
finita HeapOrg, nella quale è contenuto
l’indirizzo della base dello heap; in que-
sto modo si potranno poi ripristinare

codice dati e stack. Se il programma
usa variabili dinamiche, ma non le libera

se non alla fine, si deve scaricare su
disco anche lo heap ma si può trascura-

re la free list (la lista dei blocchi di

memoria deallocati): si può cioè usare

la variabile HeapPtr, che contiene l'indi-

rizzo più alto dello heap. Se infine si

deve salvare anche la free list, si deve
usare l'espressione:

Ptr( Seg(FreePtr’) + $1000. 0 )

per la quale vi rimando all'esauriente

manuale del compilatore.

Nelle prossime due puntate vedremo
in dettaglio come funziona il tutto. Pote-

te intanto trovare il sorgente completo
di EXECSWAP e di MODEXETP su MC-

Figura 3 - II sorgente della unit EXECSWAP. Sia la funzione InitExecSwap che quelle «exlemal» (contenute Link. A presto.

in EXECSWAP.ASMI verranno illustrate e commentate nei prossimi numeri

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989 225



5-9 OTTOBRE 89

SMAU

OKfKAO!

PAD. 5

STAND H 08

Ecco perchè in tutto il mondo
i computers dicono OK.KAO!

. Rivenditore

«a Duplicatore

KAO CORPORATION SA
Putg dels Tudons 10
08210 BARBERÀ DEL VALLÉS
(Barcelona) ESPANA
Tel. 00343.718.23.13
Fax 00343.718.98.29

LA RICERCA KAO
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Perfino in condizioni estreme di tempera-

tura e umidità i dischetti KAO resistono a

oltre 20 milioni di cicli di scrittura-lettura. J
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TURBO PROLOG
di Raffaello De Masi

Ancora sulle liste;

la ricursione

Restiamo un poco ancora a
parlare di liste per introdurre

un argomento che. fino a
qualche anno fa. era dominio
incontrastato di linguaggi

estremamente specializzati o
sofisticati, la ricursione;

parleremo poi di altre

specifiche proprie delle liste,

quale la manipolazione,

l'estrazione degli elementi,

l'uso di queste nelle strutture,

ecc. Si tratta di un argomento
fondamentale per la

comprensione del Prolog, uno
dei tanti che lo rende diverso
dai più convenzionali

linguaggi, e che rendono
questo idioma cosi utile per la

soluzione di problemi non
squisitamente numerici. Si

tratta di un argomento
fondamentale, che.

unitamente a quanto già detto

nella passata puntata,

consentirà al programmatore
in Prolog di raggiungere

traguardi che ben
difficilmente sarebbe agevole
superare, anche con un
linguaggio dedicato come il

Lisp. Il vero vantaggio del

Prolog su quest'ultimo è.

infatti, la maggiore vicinanza

con il pensare umano, che
rende la programmazione e la

lettura dei listati molto più

facile, efficace e rapida

La ricursione

La migliore definizione di ricursione è,

secondo me, quella espressa da Dan
Shafer in Turbo Prolog Pr. (opera già

diverse volte citata) e così riassumibile:

ricursione - vedi ricursione

A parte la forzatura insita nella defini-

zione, è chiaro il princìpio; la ricursione

è una procedura che chiama se stessa
per la sua soluzione. È come se si

dicesse che le botte sono quelle cose
che si prendono quando si hanno le

botte, o che l'auto è quell'oggetto che
si usa quando si va in auto!

Formalmente la ricursione (ricorsivi-

tà), in Prolog è una regola che ripetuta-

mente invoca se stessa per eseguire
una operazione nell'ambito del program-

ma. L'idea di ricursione è una delle più

potenti ed efficienti nella programma-
zione moderna, e, in Prolog in particola-

re, è opportuno che il programmatore
divenga immediatamente e rapidamen-
te pratico di essa. Per quanto attiene in

particolare agli argomenti oggetto di di-

scussione in questa puntata, una proce-

dura ricorsiva scorrerà ripetutamente

una lista, modificando ogni volta i dati in

essa contenuti in qualche modo. La

procedura, in altri termini, è applicata,

volta per volta, ai dati modificati fino a

giungere ad una soluzione.

Vediamo di seguito un esempio di

procedura ricorsiva applicata ad una pic-

cola base di conoscenza. La figura 1

mostra una gerarchia familiare con tre-

dici componenti. Le relazioni di base tra

di essi possono essere così riassunte:

Domains
persona = Symbol

Predicates

madre(persona.persona)

padre(persona.persona)

nonno(persona.persona)

Clauses

madre(maria.sara).

madre(elena.sara).

madre(biagio.sara).

madre(donato,maria).

madre(enrico,maria)

.

madre(francesco.elena).

madre(gina.elena).

madre(elisa.teresa).

padre(maria.teodoro).

padrefelena. teodoro).

padre(biagio,teodoro).

padre(donato.antonio).

padre(enrico.antonio).

padre(francesco.davide).

padre(gina.davide).

padre(elisa.biagio).

nonno(Discendente.Persona) if

madre(Discendente.Persona) or

padre(Discendente,Persona).

Che ve ne pare? chiaro, no? anche
tenendo conto della figura! È ovvio che
i goal destinati all'esplorazione di que-

sto pur piccolo database saranno incen-

trati su quesiti come «ma-
dre(Xxxxx.Yywy)” aut similia,

;
tutto ri-

sponde perfettamente ai canoni che ali-

mentano e pilotano un linguaggio di

intelligenza artificiale, ma la ricursione

dov'è?
Parleremo di ricursione definendo un

nuovo predicato-goal, «antenato», per

definire qualunque persona che. nella

scala delle natività precede qualcun al-

tro. Bisognerà quindi stabilire una regola

in base alla quale una persona specifica

è un antenato di un'altra.

Certo è che ciò che è chiaro in lingua

italiana può essere non chiaro per un
calcolatore. Ad esempio, in lingua parla-

ta, un antenato è, come abbiamo detto

prima, una persona di una generazione

passata; non è questo un modo possibi-

le di definire una regola efficiente in

Prolog; un approccio migliore è quello
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di definire «un antenato come un padre,

o una madre, o un antenato di essi».

Sia ben chiaro quello che abbiamo
appena detto, in quanto è di fondamen-

tale importanza per quanto abbiamo
enunciato circa la ricursione; in termini

semplici dobbiamo definire una regola

in cui diciamo a chiare lettere che ante-

nato significa padre o madre; se ciò non
awiene occorre ritentare applicando la

stessa definizione (di antenato) e regola

ai termini che non sono né padre né

madre.
Occorre, quindi fornire due condizioni

alla definizione di «antenato», per la

esatta chiarificazione di questo termine;

e qui entra in gioco la ricursione; avre-

mo pertanto due predicati; il primo che
stabilisce che è un genitore una perso-

na che vien primo nella scheda gerarchi-

ca, il secondo che è genitore «una

persona che è genitore di un'altra».

Vediamone lo sviluppo sotto il punto di

vista degli statement.

La prima regola sarà:

antenato(Figlio,Persona) if

genitorelFiglio.Personal

La seconda legherà questa al concet-

to di «antenato», nella forma:

antenato(Figlio.Persona) if

genitorelFiglio,Persona) and

antenatolFiglio.Persona)

.

Se ci pensiamo appena appena un

poco, vediamo la chiarezza del costrut-

to; in altri termini è come se avessimo

detto al programma: «Se una persona è

diretta figlia di un'altra, quest'ultima è

un antenato; se ciò non accade riprova-

re vedendo se quest'ultima è figlia di

un'altra, fino a soddisfare la tesi o a

esaurire il DB». Ma la cosa più entusia-

smante della ricursione in Prolog è che
essa non si limita a situazioni program-
matorie in cui le informazioni sono note

a priori; invece essa si adatta alla perfe-

zione ad ambienti di conoscenza in con-

tinua evoluzione. Tanto per esemplifica-

re su quello già esistente, se Gina si

sposasse e avesse figli, una semplice

aggiunta di una regola (o di un elemento
di conoscenza alla lista) porterebbe ad
ampliare l'area di scansione della regola

ricorsiva.

Ovviamente avremo tutti capito che

la seconda definizione della regola ap-

pena espressa é ricorsiva. Così basterà

battere il goal:

Goal: antenato(enrico.Chì).

Chi = maria

Chi = antonio

Chi = maria

Chi = maria

4 Solutions

Goal:

Illustriamone un momento il procedi-

mento; al primo passaggio attraverso la

base di conoscenza Prolog istanzia Fi-

glio a [enrico]. Poi passa alla regola

successiva obbedendo, come al solito,

al subgoal «antenato(enrico, Persona)».

Prolog tiene sempre conto del punto in

cui si trova nella base di conoscenza, e
lancia la regola «genitore(Xx.Yy)». Il ri-

sultato è un nuovo subgoal, «madrelen-

rico, Persona)», che ricerca ancora fino a

istanziare persona a [maria). Finalmente

ottenuto il primo risultato, restituisce il

frutto della ricerca e riprende il proces-

so stavolta per testare la regola «pa-

dre(Xx.Yy)» riportando ancora una volta

i risultati.

Ma non è finito, visto che con questa

regola si è provveduto a risolvere solo

le ricorrenze dirette della regola imme-
diata legata a «genitore»; ci si ritrova,

invece, con la seconda parte della se-

conda regola, che impone di nuovo di

adottare la stessa procedura; si entra

quindi nella base di conoscenza con la

variabile «Figlio» istanziata a [enrico] e
le altre variabili non istanziate.

Ricomincia di nuovo il ciclo, con le

stesse regole e limitazioni precedenti,

ma con una variabile già istanziata, che
però è del tutto insensibile a variazioni

dipendenti dalla mobilità nell'interno del

database. È questa la vera marcia in più

della ricursione, ed è su questa proprie-

tà che si baseranno le nostre successi-

ve esperienze.

Termina cosi, anche questa volta, la

nostra discussione, avendo, speriamo,

acquisito un tool di potenza davvero

eccezionale. Se si tien conto che il

Turbo Basic della Borland (e successiva-

mente il Quick C della Microsoft hanno
fatto davvero il loro maggior salto di

qualità adottando la ricursione (ne parlia-

mo nel riquadro a fianco), ci renderemo
davvero conto di quanto, con una accor-

ta programmazione, sia possibile rende-

re compatti ed efficienti i programmi da
noi scritti. Non a caso Crunch! un eccel-

lente spreadsheet per Macintosh, è sta-

to scritto in Lisp adottando (è il suo
campo ideale) la ricursione specie per

risolvere quella che forse è la vera cro-

ce di questo tipo di applicazioni, i riferi-

menti circolari. Ma questa è un'altra

storia!

Tutti i linguaggi Borland ammettono
la ricursione. e traiamo spunto da que-

sto fatto per parlare di questo potente

tool programmatorio riportando una
considerazione sulla ricorsività utilizzan-

do un linguaggio senz’altro più facile da
intuire e da «leggere» del nostro Prolog,

il Turbo Basic; anche chi, provenendo
dal Basic, si trovasse con il nostro arti-

colo di fronte a una certa difficoltà nel

comprendere l'intrinseca potenza di

questa struttura potrà leggere quanto
diciamo di seguito e poi applicare gli

stessi concetti al Prolog, senz'altro, a

livello di lettura di un semplice listato,

molto più complesso da maneggiare.

TB (e anche Quick Basic) ammette la

ricursione, finora relegata nelle nasco-

ste oscurità di certi linguaggi dedicati,

come C, Pascal e Forth. Quanto si è
detto a proposito di essa! La definizione

più spiritosa ricordo di averla letta qual-

che anno fa su una rivista inglese, dove,

come esempio di discorso ricursivo, ve-

niva proposta la frase «La pioggia è

quella cosa che cade quando piove».

Scherzi a parte, se è merito di Borland

di aver cavato dalla nebbia questo po-

tente processo, diamo a Cesare quello

che è di Cesare e vediamo in che cosa

questa consiste, utilizzando un esempio
contenuto nel manuale stesso del TB.

Si abbia il seguente programma, anzi

maria —r- antonio elena —i— davide biagioT n
davide enrico francesco gina

o —
|— te

Figura 1 - Una gerarchia familiare u.
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per essere precisi procedura (o funzio-

ne), che adotta una tecnica ricursiva:

SHF ETFattoriale# (n%)

ir n% > 1 ftfD n% <= 170 TOHN
ENFattorlale* = n» * Esattoriale# (n%-l I

EU5RIF
n» = 0 CR n» -

1 THEN

FlFai.tortale# * 1

ELSE
FTFattortale# - -1

A parte la brevità del codice, la strut-

tura si presenta complessa, anche più

di quanto sembra. Per renderci conto di

come funziona una procedura ricorsiva,

vediamo come essa fa a calcolare il

fattoriale di 3.

Battiamo in modo immediato l’or-

dine:

PRINT FNFattoriale#<3)

Il valore 3 viene passato per valore

alla funzione. Questa (si segua il listato)

controlla se l’argomento è maggiore di

1 e minore od eguale a 1 70. Superato il

controllo si tenta di eseguire l'opera-

zione:

FNFattoriale# = 3 * FNFattoriale#(2)

A questo punto il programma si trova

in difficoltà in quanto gli viene chiesto di

considerare come valore definito
|FNFattoriale#(2)l qualcosa di cui non
conosce invece il valore. Allora si so-

spende momentaneamente l'elabora-

zione ed il programma si applica alla

soluzione di FNFattoriale#(2).

Si ricomincia daccapo, e la funzione

FNFattorialef tenta di passare il valore

2. Superato il controllo del >0 e <=
170 ci si ritrova di nuovo di fronte alla

chiamata ricorsiva della funzione, che
ancora una volta non può essere risolta

immediatamente. Anche questa DF vie-

ne messa in lista d’attesa e FNFattoria-

le# viene chiamato per la terza volta,

stavolta con valore 1.

Il loop a questo punto si blocca, in

quanto c’è la trappola del secondo
THEN (n% = 1). FNFattoriale# può
terminare la sua corsa all’indietro e ri-

chiamare l’ultima messa da parte
[FNFattoriale#(2)l per poterla eseguire
Viene cosi ripercorsa, in senso contra-

rio, la scala delle istruzioni accantonate,
fino all'esaurimento dell'argomento del-

la funzione principale. La struttura viene
completata ed il risultato (6) stampato
sullo schermo.

Le tecniche di ricursione, se corretta-

mente usate, snelliscono molto il lavoro

programmatorio, anche se talvolta non
è facile decidere se è il caso di fare o no
a loro ricorso. C'è da dire, come appare
evidente nell'analisi appena eseguita,

che occorre dello spazio, da qualche
parte (per essere precisi, nello stack) in

cui accantonare le operazioni sospese.
Ogni linguaggio ha tool a disposizione
dell'utente (o automatici) per dimensio-
nare opportunamente la grandezza dello

stack alle esigenze del programma
stesso. mc
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TRE SOLUZIONI Al VOSTRI PROBLEMI:
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-
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ASSEMBLER 80386
di Pierluigi Panunzi

Il set dì istruzioni

A partire da questa puntata inizieremo l'analisi del set di istruzioni del 386,
con particolare riguardo innanzitutto alle istruzioni introdotte proprio con
I80386 e poi in seconda battuta agli effetti, sulle «vecchie» istruzioni, delle

innovazioni del microprocessore, quali i nuovi indirizzamenti e l'utilizzazione

di quantità (registri e memoria) a 32 bit.

Prima però di iniziare tale analisi, ritorniamo un istante a quel piccolo
frammento di programma di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata e che
riportiamo in figura 1

Quantità a 16 o a 32 bit

Abbiamo detto più volte che il 386
può manipolare quantità a 16 (e sottin-

tendiamo con questa dizione anche 8
bit, come siamo abituati con l'8086 e
1*80286) nonché a 32 bit: queste quanti-

tà possono essere registri (i registri

«Extended») oppure locazioni di memo-
ria, quelle definite con una direttiva DD
(«Define Doubleword») o a cui si fa

riferimento con «DWORD PTR»,
Per non essere costretti a riprogetta-

re daccapo il set di istruzioni, che avreb-

be comportato la completa incompatibi-

lità verso il basso, i progettisti dell’Intel

hanno pensato di creare due nuove
entità logiche che indicano la presenza
di quantità a 32 bit: la prima entità

riguarda un bit all'interno del descrittore

del segmento interessato e l'altra entità

è una coppia dì prefissi, che perciò nella

codifica dell'istruzione appaiono prima

del codice operativo dell'istruzione stes-

sa. Il bit in questione è un nuovo campo
( «D » )

di un segment descriptor (sul

quale ritorneremo fra un po' di tempo...)

che indica, se settato, la presenza di

quantità a 32 bit: in particolare se si

tratta di un «code segment descriptor»

allora significa che tutte le istruzioni in

esso contenute faranno riferimento per
default ai registri estesi a 32 bit. mentre
se si tratta di un «data segment de-

scriptor» allora ciò significa che tutti i

dati presenti in quel segmento sono per

default a 32 bit.

Viceversa (anche se ciò ora sembra
lapalissiano, subito dopo se ne com-
prenderà il motivo...) il bit «D» posto a 0
significa che per default le istruzioni (nel

caso del code segment) oppure i dati

(nel caso di un data segment) sono a 1

6

bit.

A tal proposito, il settaggio o meno di

questo bit rientra nelle operazioni da

compiere prima di entrare in Modo Pro-

tetto e perciò sarà compito delle apposi-

te routine di sistema eseguite al massi-

mo livello di privilegio: dal punto di vista

dell'utente invece ci si troverà in un
ambiente per default a 32 oppure a 16
bit.

Ecco perciò che il significato dei due
nuovi prefissi è analogo a quello di tanti

altri prefissi e cioè quello di «override»

(cambiamento di ciò che è settato per
default): in particolare il prefisso 67H
comparirà laddove si faccia uso di regi-

stri con un numero di bit diverso da
quello del default (si usano registri este-

si in ambiente di codice a 16 bit che è il

caso dell'esempio, oppure registri a 16

bit in un ambiente «puro 386» a 32 bit)

ed analogamente accadrà per l'altro pre-

fisso (66H) stavolta relativo a quantità

poste in memoria.

Anche per quanto riguarda quest'ulti-

mo prefisso, nell'esempio (relativo ad
un ambiente a 16 bit) vediamo che il

66H appare tutte le volte in cui si fa

riferimento a quantità a 32 bit (la variabi-

le ALFA).

A titolo di curiosità riportiamo in figu-

ra 2 il disassemblato dello stesso pro-

gramma di figura 1
.
però ottenuto con il

ben noto DEBUG, che viceversa non
riconosce i codici operativi (e tantome-
no i prefissi) del 386: a parte infatti i vari

66H e 67H che in ogni modo vengono
«ignorati» dal disassemblato con altret-

tante DB («Define Byte»), sì possono
vedere delle differenze tra come vengo-
no interpretate le istruzioni nell’8086

rispetto al loro significato del 386.
Nella prima istruzione vediamo che

viene effettuato l'incremento della word
posta all'offset ABCDH: correttamente
nel 386 il passaggio tra la word e la

doubleword avviene semplicemente an-

teponendo il prefisso 66H all'opcode.

Ma già nella seconda istruzione vedia-

mo che il tutto non è così semplice e
soprattutto gratuito ed automatico: il

codice operativo FFH 03H nell'8086 cor-

risponde a

INC WORD PTR IBP + DI)

mentre col prefisso 67H (registri estesi)

non significa

Figura I - Listato del programmino di prova proposto la scorsa puntata, scritto in TASM (Turbo Assembler)
WORD PTR [EBP| [EDI]

con lo scopo di vedere come vengono codificate le istruzioni che utilizzano i nuovi modi di indirizzamento
del 386 e le quantità a 32 bit. ma bensì
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INC WORD PTR IEBX1

Questo fatto che la scrittura [BP +
DI] con il prefisso si trasforma in [EBX]
si vede pure nella terza istruzione...

Per chi fosse interessato diciamo che
il codice operativo dell'istruzione

INC WORD PTR [EBP] [EDI]

è dato (a parte i prefissi) da FFH 44H
3DH 00H e perciò proprio tutta un'altra

cosa...

Saltiamo all'istruzione

MOV EBX.IEBX] [EBX]

il cui codice operativo, a parte, i prefissi,

è 8BH 1BH 1CH e cioè un opcode a tre

byte: trasportato all'8086 invece vedia-

mo che 8BH 1BH generano un’istru-

zione

MOV BX.ISII

che non è nemmeno lontana parente ed
ancor peggiore è il fatto che quell'ICH

rimasto va a combinarsi con i prefissi

successivi per creare altre istruzioni che
non c'entrano niente.

Da ciò possiamo dunque trarre due
indicazioni importanti:

— le istruzioni del 386 non sono (e non
dovevano essere!) compatibili verso il

basso (8086 e 80286), per cui riteniamo

superfluo sconsigliare la prova di esecu-
zione di tale frammento di programma
non in ambiente 386.
— Gli opcode delle istruzioni del 386
sono costruiti solo in prima analisi a

partire da quelli dei microprocessori pre-

cedenti: in presenza di prefissi i codici

operativi (che possono già. come visto,

essere a 3 byte) vengono generati se-

guendo regole molto più complesse di

quelle che governano i micro preceden-
ti. Siccome non ne abbiamo parlato a

suo tempo (se non per brevi cenni) per
nessuno dei due predecessori, a mag-
gior ragione non ne parleremo in questa
sede, soprattutto per la grande com-
plessità intrinseca.

Per quanto riguarda il primo punto c'è

da aggiungere che il tentativo di esegui-

re semplicemente il codice 66H della

prima istruzione, su di un AT, è cata-

strofico e deludente allo stesso tempo:
non è che si hanno effetti visivi, beep o
altro... ma semplicemente il computer
rimane bloccato...

D'altronde bisogna ricordarsi che il

valore 66H, per il microprocessore
80286, è un «Invalid Opcode», per cui

ben difficilmente ci si può aspettare

qualcosa di buono: per quanto riguarda

l'8086 (o 8088) non abbiamo fatto prove
in merito e lasciamo il compito ai lettori

interessati.

Fatta dunque questa doverosa pre-

messa, sulla quale per forza di cose

cssOlOO 0FBEC3
cs: 0103 660FBEDD
css 0107 660FBFFE

cs:010E &60FB6DD
cs:01 12 660FB7FE

Figura 3 - Esempio di nuove funzioni del 386,

oltenule con il fenomenale Turbo Debugger: dalla

codifica si noia la ricca presenza dì prefissi 66H di

override.

torneremo più volte, iniziamo ad analiz-

zare il set di istruzioni del 386, partendo
dalle istruzioni generalmente utilizzabili

dall'utente: per quanto riguarda le istru-

zioni privilegiate possiamo dire che ne
parleremo fra non poco.

Le istruzioni di trasferimento dati

Con tale termine già sappiamo che si

intendono quelle istruzioni che. in un
modo o nell'altro, effettuano uno spo-
stamento fisico di informazioni (dati) da

un luogo all'altro ed in particolare dai

registri del microprocessore alla memo-
ria e viceversa. In particolare per «me-
moria» si intenderà non solo la memoria
dati ma anche, perché no?!, lo stack.

Iniziamo subito dalla MOV. non certo

per parlare della sua semantica, ma per

vedere che questa istruzione prevede il

caricamento di locazioni e/o registri a 32
bit, come naturale estensione delle

istruzioni dei microprocessori prece-
denti.

Ecco che perciò all'istruzione

MOV BX.BETA

si affiancherà l’omologa

MOV EBX.GAMMA

dove sappiamo che EBX è l’«Extended
BX» e GAMMA è una doublé word
posta in memoria.

Analoghi parallelismi sono facili da
immaginare, mentre veramente nuove
sono le istruzioni che si occupano del

caricamento dei registri di segmento:
sappiamo che possiamo utilizzare due
nuovi registri di segmento (FS e GS) e
perciò sarà possibile caricarne il conte-

nuto con apposite istruzione di MOV,
una delle quali è ad esempio

MOV FS.ALFA

Accanto a queste istruzioni di MOV
ne esistono altre particolari, che servo-

no a caricare in modi nuovi i registri a
16 e 32 bit: si tratta del «caricamento
con estensione del segno» (MOVSX,
«MOVe Sign eXtended») e del «carica-

mento con estensione dello zero»
(MOVZX, «MOVe Zero eXtended»),

In particolare si tratta di istruzioni che
consentono di estendere una quantità

ad 8 bit verso una a 1 6 o 32 bit, nonché
una quantità a 1 6 bit verso una a 32 bit,

sia mantenendo il segno della quantità

originale, sia trascurandolo e forzandolo

a zero.

A tal proposito in figura 3 abbiamo
portato l'esempio delle sei possibilità

offerte dalle MOVSX e MOVZX: nella
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codifica vediamo ancora una volta pre-

sentarsi il prefisso 66H che a questo
punto conosciamo molto bene.

Ad esempio se il registro CH contie-

ne il valore 86H, allora dopo una

MOVSX EBX.CH

il registro EBX conterrà il valore
0FFFFFF86H e cioè il valore 86H (che

ad 8 bit possiede il bit più significativo

posto ad 1 e che rappresenta il valore

-122) viene riportato come quantità a

Figura 4 - Esempio che riassume le istruzioni PUSH
e POP estese e non; per l'inaspettata coppia di

istruzioni disassemblale con »db 0F« si veda il

32 bit che mantiene il valore di —122.

Invece con una

MOVZX EBX.CH

il valore finale contenuto in EBX sarà

00000086H (abbreviabile senz'altro con
86HI), che viceversa vale 134. Interes-

sante è il fatto che queste istruzioni,

caso alquanto raro, possiedono due
operandi di tipo e grandezza differente,

quasi a contravvenire la viceversa ferrea

legge che impone uno stretto controllo

delle quantità su cui si opera: ad esem-
pio un'istruzione di caricamento di un
registro a 16 bit con uno da 8 è vie-

tata...

Per quanto riguarda le istruzioni di

gestione dello stack (PUSH e POP.
semplici e generalizzate), vediamo in

figura 4 un altro frammento di program-
ma contenente una miscellanea delle

possibilità di istruzioni, nuove oppure
estensioni di vecchie.

Diciamo subito che abbiamo scoperto

un «bug» all'interno del Turbo Debug-
ger, che lo porta a disassemblare in

modo errato alcune istruzioni: in parti-

colare i codici operativi OFH AOH e OFH
0A8H appartengono in realtà alle istru-

zioni PUSH FS e push gs. come pure i

codici OFH 0A1 H e OFH 0A9H apparten-

gono alle duali POP FS e POP GS
peccato...

C'é da menzionare che accanto alle

PUSHA e POPA. introdotte a partire

dall’80186, appaiono le versioni estese
e cioè PUSHAD e POPAD (rispettiva-

mente «PUSH All Doubleword» e «POP
All Doubleword») le quali rispettivamen-

te salvano e ripristinano il set completo
di registri a 32 bit anziché quelli a 1 6 bit

usuali.

Altre istruzioni analoghe alle prece-

denti sono le PUSHF e POPF con le

loro «estese» a 32 bit che sono le

PUSHFD e POPFD
Per quanto riguarda l'istruzione

XCHG. oltre a citare le ovvie estensioni

a 32 bit di quanto ben conosciamo, c’é

da segnalare un fatto nuovo, implemen-
tato nel 386 durante l'esecuzione di tale

istruzione: in particolare quando uno dei

due operandi è una cella di memoria,
allora viene reso attivo il segnale LOCK
del microprocessore, indipendentemen-
te dalla presenza o meno del prefisso

«LOCK» (l'istruzione presente già nel-

1*8086), per ottenere la «chiusura» del

BUS ad altri eventuali processori pre-

senti nel sistema. Comunque tornere-

mo su questo argomento quando sarà

più opportuno.

Altre istruzioni di trasferimento dati

sono quelle che consentono di caricare

direttamente un puntatore (quantità a

32 bit) in una coppia di registri, un
registro di segmento per la parte più

significativa ed un altro registro per

quella meno significativa.

Si tratta delle istruzioni LES e LDS,

che hanno in questo caso delle interes-

santi estensioni: in particolare, partendo
dalle istruzioni.

LES AX.DWORD PTR ALFA
LDS BX.BETA

ecco apparire le

LES EAX.DWORD PTR ALFA
LDS EBX.BETA

nonché un'altra serie di istruzioni che
coinvolge i registri di segmento FS. GS
nonché SS: anche per questi tre casi si

hanno i due sottocasi in cui l'altro regi-

stro è a 16 oppure a 32 bit.

Comunque in tutti questi casi è inte-

ressante scoprire il funzionamento nel

caso che il secondo registro sia un
registro esteso.

Vediamo ad esempio cosa accade a

seguito delle istruzioni

LGS BX.ALFA
LFS EAX.ALFA

dove i byte, a partire dalla cella identifi-

cata da ALFA, valgono

11H 22H 33H 44H 55H 66H 77H. .

Ecco che. subito dopo la prima istru-

zione, il registro BX conterrà il valore

221 1 H ed il registro GS conterrà il valo-

re 4433H; invece, dopo la seconda
istruzione, il contenuto di EAX (a 32 bit)

varrà 4433221 IH, mentre il contenuto
del registro FS sarà 6655H. perciò nel

caso normale viene caricato un valore a

16 bit nel registro ed un valore a 16 bit

nel registro di segmento, per un totale

di 4 byte a partire dalla cella interessata

dall'istruzione, mentre nel secondo ca-

so viene caricato un valore a 32 bit nel

registro ed un valore a 16 bit nel regi-

stro di segmento, per un totale di 6
byte a partire dalla cella, con un com-
portamento a prima vista alquanto
strano.

Altra istruzione che rappresenta un'e-

stensione di una già nota e l'istruzione

LEA («Load Effective Address») con la

quale si può caricare sia un registro a 16

bit sia un registro esteso con l'indirizzo

a 16 o 32 bit di una determinata cella di

memoria.

In particolare, accanto al caricamento
di un indirizzo a 16 bit in un registro a
16 bit (funzione ben nota) c'è il carica-

mento di tale valore in un registro este-

so, nel qual caso la parte più significati-

va del registro in esame verrà posta a 0.

Viceversa il caricamento di un indiriz-

zo a 32 bit di una cella di memoria
avviene senza problemi se il registro di

destinazione è uno esteso (e perciò a

32 bit), mentre nel caso in cui il registro

sia a 16 bit allora solo parte meno
significativa dell'indirizzo potrà essere
caricata.

Anche riguardo questa istruzione dob-
biamo sottolineare (quasi con increduli-

tà) la presenza di un altro bug all'interno

del meraviglioso Turbo Debugger il qua-

le codifica in maniera strana istruzioni

del tipo

LEA EAX.IEBXI

aggiungendo offset che non c'entrano
niente: in particolare capita che impo-
stando l'istruzione al volo (cosi come
nel caso già citato dell'istruzione PUSH
FS), non si ottenga viceversa un'istru-

zione debuggata identica, ma un qualco-

sa di strano... Attendiamo fiduciosi la

versione 2 di tale meraviglioso pro-

gramma...
Come ultima coppia di istruzioni di

trasferimento dati che analizziamo, par-

liamo delle istruzioni IN ed OUT. che
tutto sommato non hanno risentito mol-
to dell'estensione a 32 bit. se non per il

registro che riceve o invia il dato attra-

verso la porta, che in questo caso, oltre

che AL ed AX. può essere anche EAX.
fermo restando il fatto che le porte

possono essere indirizzate o in modo
immediato (valori tra 0 e 255) oppure
per mezzo del registro DX (da 0 a

65535).
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MS-DOS
di Pierluigi Panunzi

Il Mouse
quinta parte

In questa puntata parleremo
di una sola delle funzioni

ancora rimaste da analizzare:

si tratta di una funzione

particolarmente importante in

quanto apre la strada ad
infinite possibilità da parte

dell'utente

La funzione OCH:
Set User-defined subroutine

Si tratta in parole povere di una fun-

zione che consente di agganciare una

routine scritta dall'utente alle routine

del driver del mouse, facendo in modo
che venga eseguita allorché il mouse
venga mosso oppure ne vengano pre-

muti i pulsanti.

A stabilire quale sia l'azione sul

mouse che debba attivare anche la no-

stra routine, serve il parametro rappre-

sentato dal registro CX: dalla figura 2

vediamo che si tratta di una «cali mask»
e cioè una maschera di attivazione della

chiamata (alla nostra subroutine), rap-

presentata da un insieme di bit che.

opportunamente settati, attivano o me-
no la routine. In particolare, facendo
riferimento alla figura 3. vediamo che il

bit meno significativo (LSB) decide o

meno l'attivazione della routine se il

mouse viene mosso: tale bit posto ad 1

attiverà la nostra subroutine tutte le

volte che il mouse verrà mosso, mentre
tale bit posto a 0 inibirà la chiamata
quando il mouse si muove.

Analogamente i bit successivi servo-

no ad abilitare (se settati) la nostra

routine allorché uno od entrambi i pul-

santi del mouse sono premuti oppure
rilasciati: ricordiamo a questo punto che
è di fondamentale importanza poter

sfruttare l'evento «pulsante premuto»
(«button pressed») in contrapposizione

all'evento «pulsante rilasciato» («button

released»).

Infatti di solito i menu vengono attiva-

ti alla pressione di uno dei due pulsanti,

trascurando poi il successivo rilascio del

pulsante stesso in quanto in genere il

tempo intercorso tra i due eventi è

molto piccolo (in gergo in questi casi il

pulsante è stato «click-ato»), mentre
un'altra situazione operativa è quella in

cui si deve premere un pulsante, lo si

tiene premuto magari muovendo il

mouse in un'altra posizione e poi lo si

rilascia in corrispondenza di questa posi-

zione (in gergo questa manovra prende

il nome di «dragging»).

Basti pensare, per questo secondo
tipo di manovra, a come si disegnano i

rettangoli in un qualsiasi programma di

grafica: si preme il pulsante in corri-

spondenza di un vertice del rettangolo,

si tiene premuto il pulsante spostando
contemporaneamente il mouse in un'al-

tra posizione (e nel frattempo il rettan-

golo viene continuamente ridisegnato

dovunque ci spostiamo) e non appena
rilasciamo il pulsante allora si ottiene il

definitivo tracciamento del rettangolo.

Tornando alla figura 3. vediamo che in

CX dovremo porre il valore OAH se
desideriamo l'attivazione della nostra

routine all'atto della pressione di uno
dei due pulsanti.

Inoltre all'atto della chiamata alla fun-

zione OCH in esame, dovremo fornire in

ES:BX l'indirizzo completo (segment in

ES ed offset in BX) della nostra routine,

che deve essere obbligatoriamente di

tipo FAR, altrimenti non si avrebbe un
corretto ritorno al programma chiaman-
te. che viceversa aveva posto nello

stack un indirizzo di ritorno completo di

offset e segment.
Fatto questo, la nostra routine verrà

attivata ogni volta che si verifica un
evento segnalato nella «cali mask»: ve-

diamo ora quali informazioni fornisce il

driver alla nostra subroutine. In partico-

lare in AX viene fornita una «condition

mask». in pratica una «cali mask» nella

quale i bit settati stavolta indicano che
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Figura 2 - Questa labellina indica i parametn che devono essere torniti in input

alla funzione OCH per far si che il dnver esegua la nostra routine tutte le volte

che il mouse viene mosso oppure tutte le volte che premiamo un pulsante

l'evento a cui si riferiscono si è verifica-

to: così come nella «cali mask» si pote-

va settare più di un bit, può capitare che
nella «condition mask» risultino settati

più bit ad indicare che si sono verificati

più eventi ed allora starà alla nostra

routine mascherare l'evento che inte-

ressa. Nel registro BX invece il driver

fornirà il «button status» (una ripetizio-

ne, dunque) del quale abbiamo già par-

lato nelle scorse puntate e sul quale

non ritorniamo.

Nei registri CX e DX invece vengono
fornite le coordinate correnti del curso-

re, rispettivamente quella orizzontale e
quella verticale.

Conclusa dunque la teoria, passiamo
alla pratica, analizzando il programma
presentato.

Un programma di utility

che sfrutta il mouse: M2K
Abbiamo dunque realizzato un pro-

grammino, tutto scritto in Assembler,
per sfruttare al meglio le nozioni che
abbiamo sulla gestione di un mouse.

L'idea che ci ha condotti a scrivere

questo programma non è nuova: in

particolare è un programma che per-

mette di simulare la pressione di alcuni

tasti della tastiera allorché il mouse ven-

ga mosso oppure ne vengano premuti i

pulsanti.

Ancor più in dettaglio, tale program-
ma permette di trasformare il movimen-
to del mouse nelle quattro direzioni

(alto, basso, destra, sinistra) nelle corri-

spondenti pressioni dei tasti di cursore

(le frecce del tastierino numerico), con
in più la possibilità di associare altri due
tasti della tastiera ai pulsanti del mouse
stesso.

Dicevamo che l'idea non è nuova in

quanto esiste un programma della Mi-

crosoft che consente di gestire il cosid-

detto MML («Mouse Menu Langua-

ge»), un linguaggio ad alto livello che
permette di assegnare appunto al moto
del mouse ed ai suoi pulsanti alcune

determinate azioni, quali la pressione

dei tasti, la comparsa di scritte varie,

nonché la gestione di menu: il tutto si

ottiene appunto scrivendo un file conte-

nente questo programma in MML. da
dare poi in pasto ad un apposito compi-
latore.

L'idea nuova è in effetti il fatto di

avere un programmino semplice e corto

per mezzo del quale, all'atto della chia-

mata, possiamo decìdere quali tasti as-

sociare ai pulsanti del mouse, mentre
per default vengono associate le frecce

al movimento del mouse nelle quattro

direzioni.

Iniziamo dunque dal nome: M2K sta

per «Mouse to Keyboard» (dove c'è il

solito giochetto di parole inglese secon-
do il quale la preposizione «to» viene
sostituita dal numero «2» in quanto
dotati della stessa pronuncia) e cioè

«dal mouse alla tastiera».

La sua sintassi è

M2K tasto 1 tasto2

dove «tastol» e «tasto2» sono i nomi
dei tasti ai quali rispettivamente asso-

ciare i pulsanti sinisro e destro del

mouse. In particolare possono essere
scelti tutti i tasti funzione da FI e FIO,

l'ESCape. il tasto di RETurn, i quattro

tasti del tastierino numerico HOMe,
END. PgUp, PgDn, nonché un qualun-

que carattere ASCII, da impostare tra

apici.

La codifica dei tasti e cioè la sigla da
impostare nella linea di comando è rap-

presentata nella tabella che segue:

Tasto Codifica

FI FI

FIO FIO

Escape ESC
Retum RET
Home HOM
End END
PgUp PU
PgDn PD
carattere ASCII tra apici

In generale i tasti più comodi sono
l'Escape ed il Return e supponendo di

associare l’ESC al pulsante destro ed il

Retum a quello sinistro, il programma
andrà chiamato con

M2K RET ESC

con il che potremo tranquillamente lan-

ciare i nostri programmi preferiti e fino-

ra non forniti di interfaccia per il mouse:
ogni volta che spostiamo il mouse sarà

come se avessimo premuto le frecce,

mentre premendo il pulsante a sinistra

è come se avessimo premuto il tasto

Return.

15...7 6 5 4 3 2 1 O < bit della "Cali Mask"

Figura 3 - Rappresentazione schematica della cosiddetta «cali mask«: si tratta di una word i

cui bit meno significativi servono ad abilitare Ise posti ad II l'attivazione della funzione in

corrispondenza dell'evento a cui si riferiscono. Il «middle buttonn non è nello standard

Microsoft in quanto lutti i mouse di tale casa sono sempre dolati di solo due pulsanti. Inoltre

tale maschera coincide pure con la «condition mask» che il driver fornisce Inel registro AXI
alla subroutine d'utente: in tal caso i bit settati indicano che l'evento corrispondente si è

verificato.
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I dettagli tecnici

Il programma presentato è in pratica

formato da due parti, una che rimarrà

residente in memoria e che è proprio la

subroutine d'utente attivata dal driver

del mouse, mentre l'altra è una routine

che gestisce altre funzioni che ora esa-

miniamo in dettaglio.

In particolare la routine principale ef-

fettua le seguenti funzioni:

— dapprima testa la presenza del dri-

ver del mouse e. se non lo trova, inter-

rompe l'elaborazione spedendo un ap-
posito messaggio diagnostico.

— Successivamente gestisce i parame-
tri forniti all'atto della chiamata, andan-
do a vedere se le stringhe in questione
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combaciano con una di quelle che pos-
siede al suo interno e che formano la

tabella di indirizzo TABLE.
Nel caso in cui uno o entrambi ì

parametri siano stati introdotti erronea-

mente oppure addirittura non introdotti,

allora prowederà ad emettere un mes-
saggio d'errore.

— In caso positivo di parametri buoni,

calcola un valore (una word) che la

subroutine «d'utente» andrà in seguito

a porre nel buffer di tastiera per simula-

re la pressione di un certo tasto.

— Infine aggancia la routine «d'utente»

al driver del mouse per mezzo della

chiamata alla funzione OCH, emette un
messaggio e si «eclissa» rendendo resi-

dente solo la routine che interessa.

In tal modo il driver del mouse, ogni

volta che accade un evento di quelli

visti in precedenza, attiverà la nostra

routine, il cui nome è (con poca fanta-

sia...) MOUSE.
Tale routine effettua le seguenti fun-

zioni:

— testa il registro AX («condition ma-
sk») per vedere quale evento ha inne-

scato la routine.

— Se è stato premuto un pulsante allo-

ra semplicemente carica in BX il codice

corrispondente al tasto definito all'atto

della chiamata al programma e poi salta

alla routine INSERTKEY della quale par-

liamo nel seguito.

— Se è stato mosso il mouse, allora

effettua la chiamata alla funzione OBH la

quale, lo ricordiamo, fornisce in CX e
DX dei valori che rappresentano di

quanto si è spostato il mouse rispetto

all'ultima volta che tale routine è stata

chiamata: in particolare ricordiamo che
tali valori sono dotati di segno e consen-
tono di stabilire in quale delle quattro

direzioni è stato spostato il mouse.
Trovata dunque la direzione, in BX

verrà posto il codice corrispondente alla

relativa freccia, dopodiché si passa alla

routine di inserimento nel buffer di ta-

stiera.

— Avuto dunque in BX il codice del

tasto da simulare, inserisce tale valore

nella coda circolare di tastiera, secondo
meccanismi lievemente complessi e sui

quali ora non intendiamo entrare nel

dettaglio se non per dire che questa
operazione è fatta ad interrupt disabilita-

ti. per evitare ingerenze dall'esterno.

— La routine «d'utente» termina con
una RET, che ricordiamo deve essere di

tipo FAR: nel nostro caso ciò si ottiene

definendo la procedura MOUSE di tipo

far con la direttiva:

MOUSE PROC FAR

Come si vede dunque il programma
in esame è molto semplice, anche se

utilizza particolari trucchi di programma-
zione che sfruttano al meglio le risorse

fomite dal sistema operativo: ad esem-
pio per il controllo dei parametri viene

sfruttato il fatto che il DOS spezza la

stringa contenente i due parametri for-

niti all'atto della chiamata del program-

ma, andandoli a porre in due zone ben
determinate della memoria, evitando al

programma di accollarsi il compito al-

quanto gravoso di scomporre la linea di

comando in più campi da testare poi

singolarmente.

Con ciò abbiamo terminato e diamo
l'appuntamento alla prossima puntata,

nella quale proseguiremo l'analisi delle

rimanenti funzioni del driver di gestione

del mouse. mc
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II

Ed eccoci ad una puntata
dedicata a più importanti

modifiche della libreria del

compilatore C, che riguardano

in particolare la funzione

EXEC. necessaria per poter
lanciare un altro programma
eseguibile

La procedura, in fondo, è abbastanza
semplice: è sufficiente caricare il pro-

gramma all'indirizzo lOOh e poi cedergli

il controllo con un salto all'inizio della

transient program area, senza dimenti-

care di passare i parametri richiesti sulla

linea di comando. E nonostante questa
semplicità le cose che mi hanno lascia-

to perplesso della funzione standard so-

no parecchie.

Anzitutto non convince la gestione

degli errori: nel caso che il programma
non venga trovato o che sia di lunghez-

za eccessiva per la memoria disponibile,

viene emesso un messaggio di errore e

si provoca l'uscita dal programma trami-

te la funzione standard EXIT. Per l'idea

che ho dei linguaggi di programmazio-

ne, già esposta nello scorso numero
(pieno controllo del programma), questo
fatto è assolutamente inammissibile se

non nel caso che il programma chia-

mante abbia subito delle modifiche tali

da non poter far più ritorno ad esso. In

generale, invece, la funzione exec do-

vrebbe far sempre ritorno all'istruzione

chiamante, riportando eventualmente
un codice di errore: è qui che il pro-

grammatore deve decidere il da farsi,

se continuare oppure interrompere l'e-

secuzione del programma oppure per-

mettere la scelta dei programmi presen-

ti sul disco.
Si tenga presente, poi, che, per la

modifica apportata, la funzione dovreb-

be, a rigore, essere dichiarata nella se-

guente maniera:

STATUS _exec (progname. nargs, parami

Ma i tipi STATUS e VOID corrispon-

dono entrambi al tipo CHAR, essendo
stati introdotti con la dichiarazione type-

def, per cui non esistono condizioni di

errore anche lasciando le cose invariate.

In secondo luogo la funzione exec è
una di quelle che non tengono conto

compilatore

quinta parte

delle possibilità offerte dall'MSX-DOS.

limitandosi al record di 128 byte dèi

CPM. E questo fatto è veramente stra-

no poiché la funzione open, richiamata

all'inizio per aprire il file, pone la lun-

ghezza del record ad 1, quella che è la

migliore scelta per gli MSX. Di conse-

guenza ha subito modifiche anche la

funzione -Chai, presente nel modulo
LIBO. ASM scritta in Assembler e che
provvede al caricamento e al lancio del

programma. La nuova funzione _chai è

stata definita con una istruzione «tipo

INLINE», presentata negli scorsi nume-
ri. Questa funzione non è più dichiarata

public. poiché non viene poi più utilizza-

ta in altre occasioni: quindi non è più

necessaria la sua dichiarazione nel file

header STDIO.H. E con ciò alleggeria-

mo anche il lavoro al linker che deve
operare su una tabella di nomi di minore

dimensione. Quindi se avete intenzione

di inserire la funzione in libreria, ricorda-

tevi di togliere anche la funzione -chai
dal modulo in Assembler.
Una terza modifica riguarda il passag-

gio dei parametri che non corrispondo-

no esattamente al modo eseguito dal

COMMAND.COM. Infatti quando viene

dato un comando del tipo:

EDIT FILE.EXT

L'interprete dei comandi riporta nel

buffer all'indirizzo 080H tutto ciò che
segue il nome del comando, compreso
lo spazio che precede il primo parame-

tro. Invece la funzione EXEC standard

ignora questo spazio, a meno che non
sia stato evidenziato racchiudendolo fra

delle virgolette. E alcuni programmi, fra

cui l'ED80 dell'HiSoft, ignorano siste-

maticamente il primo carattere del-

l'argomento passato. La funzione EXEC
da noi proposta inserisce invece, anche
se non viene richiesto, uno spazio ini-

ziale.

Nella figura è riportata anche la fun-

zione setupfcb, per il fatto che ad essa
sono state apportate piccole modifiche

rispetto all’originale: niente di sostanzia-

le, solo qualche inutile istruzione in me-
no. Questa funzione, tanto utile in certi

casi, non è dichiarata in ST-
DIO.H; chissà perché? E invece è tanto

comoda in quei casi in cui dal nome di

un file si vuole costruire il file control

block

c

Le funzioni CHILD e SHELL

Una delle cose più interessanti dei

computer MS-DOS è la possibilità con-

cessa dal sistema operativo di caricare

programmi, che possono anche rimane-

re residenti in memoria, e di poterli

eseguire senza che il programma chia-

mante venga minimamente modificato.

Il programma chiamante viene detto

«parenti» mentre il programma chiama-
to. che si comporta a tutti gi effetti

come una subroutine, è il «child».

Ed è da un po' di tempo che sto
pensando di realizzare per MSX una
cosa del genere, e la funzione proposta

ne è il primo abbozzo. Non è ancora a

prova di bomba, vi si possono trovare

tanti difetti. Ma il suo scopo è solo

quello di proporre un'idea, che magari
qualcuno troverà poi il tempo per perfe-

zionare: tutti i contributi in proposito

sono graditi.

Il primo pensiero al riguardo è andato
ad un monitor (MON80 ad esempio)
che si installa in memoria e. occupando-
ne una piccola porzione, consente di

lanciare un altro programma e alla fine

riprendere il controllo. Purtroppo una
cosa del genere l'ho dovuta scartare

subito: quasi tutti i programmi che si

rispettano pretendono spazio, e limitarlo

vorrebbe dire o limitare le prestazioni o
impedirne del tutto il funzionamento. E

poi sostituirsi al sistema operativo per

gestire la memoria e per riservarla all'u-

no o all'altro dei programmi non è cosa
semplice, quando questi programmi
non prevedono cose del genere.

Allora l'unica soluzione è stata ripie-

gare sugli MSX-2 e sulla memoria, ge-

stibile con il memory mapper, che il

DOS, almeno nella versione attualmen-
te diffusa, non riconosce e non utilizza.

L'idea consiste nel riservare 64 «byte di

memoria ad ogni processo, ognuno dei

quali deve possedere la propria area di

sistema non in comune con gli altri. In

tal modo sui computer Philips si posso-
no tenere in memoria fino a 2 program-
mi contemporaneamente, mentre sul

Sony 700 anche 4. Non mi sembra una
possibilità da buttar via.

La funzione che provvede ad attivare

la memoria e a lanciare il programma è
riportata in figura 2. ed è stata chiama-
ta, per l'appunto, CHILO.

Per prima cosa c'è da rilevare che
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essa non compie controlli di alcun tipo

sull'esistenza o sull'entità della memo-
ria necessaria: si limita a tentare di

attivarla; qualora questa non fosse di-

sponibile il programma andrebbe imme-
diatamente in tilt o. per lo meno (sugli

MSX-2), andrebbe a sovrapporsi ad un
altro programma già presente in memo-
ria. Secondo il mio parere questo non è
ancora un difetto: la memoria dovrebbe
essere controllata non da questa funzio-

ne, ma da un'altra routine che dovrebbe
essere attivata all'inizio del programma
principale. Un programma che necessi-

ta di molta memoria e non la trova

disponibile, dovrebbe rifiutarsi di girare

oppure limitare immediatamente le pro-

prie pretese e non tentare di fare cose
che non gli sono consentite.

La funzione CHILO si limita allora ad
attivare i successivi blocchi di memoria,
a ricopiare in essi tutti i precedenti

quattro blocchi e a lanciare il nuovo
programma tramite la funzione EXEC.

Quello che invece è un po' più diffici-

le è tornare al programma chiamante. In

pratica si possono distinguere due casi:

i programmi che modificano lo stack
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pointer hanno come unica possibilità di

effettuare un «jump» all'indirizzo 000H
oppure, ma è la stessa cosa, richiamare

la funzione del DOS SYSTEM RESET.
Per intercettare il ritorno al DOS basta
soltanto modificare il contenuto dei due
byte aH'indirizzo 0001 H, in maniera tale

che puntino ad una nostra routine che
provveda poi a ritornare al programma
chiamante.

Talvolta però questo procedimento
impedisce a qualche programma di fun-

zionare. Infatti il contenuto dell'indirizzo

0001 H permette di individuare la «jump
table» per richiamare alcune funzioni

del BIOS; questa table è utilizzata da

alcuni programmi come il Turbo Pascal.

Per evitare perciò inconvenienti è me-
glio lasciare invariate le suddette loca-

zioni e modificare invece i valori puntati

da queste.

Il secondo caso riguarda quei pro-

grammi che non modificano lo stack e
ritornano al DOS con una semplice

istruzione RET. Questo caso per il DOS
non è diverso dall'altro, in quanto il

COMMAND.COM, prima di lanciare un
programma inserisce nello stack una

coppia di zeri; per cui l'istruzione RET
diventa equivalente ad un salto all’indi-

rizzo 0000H. E non per niente la proce-

dura EXEC, cui siamo ricorsi per lancia-

re il programma, fa uso anch'essa dello

stesso «trucco».

La funzione, come si può vedere, è
abbastanza semplice ed è costituita da
routine in Assembler, la prima delle

quali attiva la memoria, e la seconda
provvede ad un corretto ritorno alla

routine chiamante. E in più alcune istru-

zioni in C necessarie a rilocare le due
routine e ad eseguire la prima.

Abbiamo parlato anche di difetti, che
saranno sicuramente presenti, visto che
qualche volta il suo funzionamento non
è proprio corretto. Mentre le istruzioni

dell’esempio funzionano perfettamente,
qualche problema viene creato quando
il programma chiamato è l’editor dell'Hi-

Soft (ED80.COM). Questo viene carica-

to in memoria regolarmente, ma a sua
volta si rifiuta di caricare qualsiasi file, o
per lo meno di visualizzarlo. Se sia un
difetto di ED80, che notoriamente è un
programma CP/M, o della funzione chil-

d(ì, francamente non so dirlo. Però poi

anche ED80 ritorna tranquillamente alla

funzione chiamante. Vedremo in futuro

di correggere l'anomalia.

Qualche «storia» la fa anche l'editor

MED, che. pur funzionando regolarmen-
te, qualche volta fa sì che dopo la sua
esecuzione, non si riesca più ad accede-
re al disco. Forse la ragione principale di

tutto ciò è il fatto che questi programmi
non consentono modifiche all'ambiente

del sistema operativo, e qualsiasi inter-

ferenza provoca malfunzionamenti.

Ovviamente il programma chiamato
può a sua volta caricare nei blocchi

successivi un nuovo programma, se vi è
sufficiente memoria (e ciò solo sul Sony
700); ovviamente deve avere anche la

possibilità di farlo, e questo è possibile

solo per un programma in C che usa la

suddetta funzione CHILD.
Infine un ultimo avvertimento: la

routine funziona bene solo se i blocchi

di memoria attivi sono quelli che si

hanno all'inizializzazione del computer e
non sono stati sconvolti in qualche ma-
niera. Per cui, se si hanno dubbi in

proposito, è sempre meglio resettare il

computer.
Ora che abbiamo visto in quale ma-

niera si può caricare un file in memoria
ed eseguirlo senza cancellare il pro-

gramma chiamante, mancherebbe la

possibilità di renderlo residente. 0 me-
glio il programma è residente finché

non viene caricato un altro programma
al suo posto; manca soltanto la possibi-

lità di richiamarlo senza doverlo per for-

za ricaricare di nuovo. Una simile funzio-

ne non è proprio difficile da fare: é
necessario un po' di Assembler; ma si

può benissimo prendere spunto da
quello che é stato fatto. Se poi qualcu-

no dovesse incontrare più difficoltà di

quanto penso sarò ben felice di dare

una mano. In ogni caso è bene chiarire

subito che non tutti i programmi posso-
no essere richiamati una volta che sono
stati eseguiti, poiché essi si sono auto-

modificati e autorilocati; per cui un suc-

cessivo salto alla locazione 100H. può
soltanto mandare in blocco il computer.
E la SHELL? Dove è andata a finire?
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Questa non è una funzione a parte; è
solo un caso particolare della CHILO,
ma è tanto interessante che non ho
potuto fare a meno di evidenziarla nel

titolo.

Con il termine shell si intende soltan-

to l'interprete dei comandi, cioè normal-
mente il COMMAND.COM. Una funzio-

ne che lo richiama dovrebbe consentire

di utilizzare momentaneamente gli

usuali comandi DIR o COPY e poi, quan-
do questi ultimi non servono più. torna-

re al programma chiamante.

Ebbene, la funzione child consente
anche tutto questo: basta richiamare il

COMMAND.COM con la seguente
istruzione:

child («COMMAND»):

Attenzione però: se vengono effet-

tuate modifiche ai parametri di ambien-
te, ad esempio se poniamo come drive

di default il drive B, queste modifiche
saranno valide soltanto finché è attiva

questa shell. Al ritorno al programma
chiamante tutti i precedenti parametri

saranno ripristinati.

Per tornare al programma chiamante,

non essendo disponibile un comando
exit come nell'MS-DOS, è sufficiente

premere CTRL-C che ha appunto l'effet-

to di effettuare un salto all'indirizzo 0.

Ancora qualche funzione

Prima di terminare l'argomento delle

modifiche alla libreria standard, faccia-

mo ancora qualche esempio di funzione

che si aggiunge a quelle già pubblicate

nei numeri scorsi (vedi figura 3).

Il primo esempio riguarda la stampa
formattata su uno screen grafico, alla

quale provvede la funzione gprìntfO, la

cui struttura è del tutto simile alla analo-

ga funzione printf (). Le uniche differen-

ze con quest'ultima consistono nel fatto

che, per la stampa di un carattere, viene
richiamata la funzione _putgcO , e che
non è consentita la redirezione del-

l'output. Il parametro stdout che com-
pare nella sua definizione è solo fittizio,

e può essere tranquillamente eliminato.

A sua volta la funzione -putgcO, fatta

interamente in Assembler per non ren-

dere troppo laboriose le molte chiamate
alla ROM, interpreta il line feed, come è
uso nel C, anche come ritorno del car-

rello; ed è quest'ultimo l'unico carattere

di controllo consentito nella stampa gra-

fica.

Per il posizionamento del cursore gra-

fico si può far uso della nuova funzione
gotoxyl), che ora va bene sia in modo
testo che in modo grafico.

Infine nella stessa figura sono anche
presenti alcuni utili funzioni grafiche per

gli MSX-2 e per la gestione dei registri

VDP.
Prima di concludere l'argomento del

C. ancora qualche piccola nota riguardo

la generazione e la modifica delle li-

brerie.

Se avete intenzione di apportare le

modifiche proposte alla libreria standard
e, perché no, associandovi anche quelle

funzioni presenti nella LIBZ.ASM, è con-

veniente affidarsi al file GENLIB.BAT,
magari facendo attenzione allo spazio

libero sul disco e soprattutto ai tempi di

compilazione veramente lunghi: ben 5
ore sul Sony 700 e «appena» 1 ora e
mezza sui computer della Philips.

Invece generare un'altra libreria con
le nuove funzioni proposte è un po' più

laborioso, anche se abbastanza sem-
plice.

Comunque è bene chiarire che non è
sufficiente la loro compilazione per la

creazione del file REL: in questo caso il

linker (L80) alla richiesta di una sola

delle funzioni associerebbe al program-
ma tutte quante le funzioni presenti nel

modulo. Per prima cosa bisognerebbe
suddividere tutte le funzioni presenti in

altrettanti file, compilarli separatamente
e infine riunirli di nuovo assieme per

formare la libreria per mezzo del fifle

LIB80.

Anche in questo ci viene incontro un
magnifico programma di utilità presente
nel dischetto standard: MX.COM. Que-
sto prende in input un file sia di esten-
sione TCO (e cioè il risultato della prima
passata della compilazione in C) sia di

estensione ASM (in Assembler), poi

provvede a spezzettare il file in tante

parti quante sono le funzioni presenti e
infine a creare un batch file con tutte le

istruzioni necessarie alle successive
operazioni di compilazione e per la crea-

zione delle librerie. L'unica cosa da te-

nere presente è che funzioni in Assem-

bler, che costituiscono il modulo, deb-
bono essere racchiuse fra le direttive

MODULE ed ENDMODULE (riconosciu-

te. ovviamente, soltanto da MX). Per
cui, in conclusione, per generare una
libreria dal file MSXLIB.ASM è sufficien-

te il comando:

MX -LOB MSXLIB >TEMP.BAT

e poi lanciare il batch file TEMP.
Per le funzioni scritte in C l’operazio-

ne è del tutto analoga: in più vi è
soltanto un precedente trattamento con
il CF.

Altra cosa cui porre attenzione è l’or-

dine in cui compaiono le funzioni: quelle

chiamate debbono essere sempre mes-
se prima di quelle chiamanti. Poi prov-

vederà il LIB80 a metterle in ordine
inverso cosi come è richiesto dal linker, •

il quale, fra l'altro, riconosce soltanto

nomi di 6 caratteri e non più. Quest'ulti-

ma cosa ho tenuto a chiarirla perché è
diffusa l'opinione che sia il macro as-

semblatore ad avere questa limitazione;

invece l’M80 riconosce simboli di ben
maggiore lunghezza e la limitazione è
solo del linker. Per cui è richiesta atten-

zione soltanto per i nomi dichiarati PU-
BLIC.

E a questo punto siamo arrivati vera-

mente alla conclusione del discorso che
spero sia stato interessante. L'unica

maniera per verificare il vostro interesse

sarà l'invio di vostri programmi in C. Chi

avesse ancora bisogno di qualche
esempio lo potrà trovare in MC-Link. a
cui ho già inviato il sorgente del pro-

gramma chiamato SHOW, il quale met-
te ancora una volta in evidenza gli ottimi

risultati che si possono ottenere da que-
sto compilatore con la collaborazione

dell'Assembler.

Al prossimo numero.
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SOFTWARE
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La Input.Device

di Maurizio Mangrella - Eboli

Sono le undici di sera... dopo este-

nuanti compilazioni, mi ritrovo con gli

occhi sbarrati di fronte al monitor... Ac-

cidenti, non trovo i sorgenti... ah eccoli

qua, sembrano vecchi di tre anni, eppu-
re li ho stampati proprio ora, si vede che
la mia scrivania-ciclone invecchia le co-

se (e anche me)... Sì, ne è valsa la

pena: la input.device merita altro che
un'intera giornata di compilazioni... Pe-

rò, che giornata...

Impossessiamoci dell'Amiga

Credere che retribuire il rivenditore di

fiducia nell'acquìstare un Amiga sia suf-

ficiente a «possederlo» è un errore

grossolano. Il «possesso» di un oggetto

consiste, a mio parere, nel conoscerne
— e saperne sfruttare — tutte le carat-

teristiche.

Un valido espediente — sebbene non
facilissimo — per possedere l'Amiga è
aprire la input.device e aggiungere un

InputHandler nella catena del S.O. Mi

spiego meglio: tramite la input.device

potremo inserire un segmento del no-

stro programma in una «nicchia» privile-

giata e far sì che il Sistema Operativo lo

chiami ogni volta che si verifica qualco-

sa (in gergo un «evento»). Premetto
subito che l’argomento non è dei più

semplici: anzitutto bisogna avere un po'

di dimestichezza con la programmazio-

Comando
IND_ADDHANDLER
IND-REMHANDLER
IND_WRITEEVENT
IND_SETTHRESH
IND_SETPERIOD
IND-SETMPORT
IND-SETMTYPE
IND-SETMTRIG
Tabella A

Valore Funzione
Aggiunge un Input. Handler alla catena

Toglie un InputHandler

Scrive un evento
Setta la soglia (di che??)
Setta il periodo (di che??)

Setta la porta del mouse
Setta il tipo di controller del mouse
Setta il trigger del mouse

ne in Assembly. Per acquisire questa
praticità è necessario fare molto eserci-

zio: prima programmi brevi, poi sempre
più lunghi e complessi, fino... alla input

.device, che non è affatto un traguardo

finale, ma una buona Maglia Rosa. Chi,

poi, è più esperto, può addolcirsi la vita

con un po' di programmazione multilin-

guaggio, che non guasta mai. Nel corso
dell'articolo accenneremo anche a que-
sto aspetto.

La Input.Device

Per aprire la inputdevice la procedura

è la solita: da C daremo quanto è rap-

presentato in figura 1.

Noterete le funzioni della libreria ami-

ga.lib (CreatePortf) e CreateStdlO(l)

nonché l'assoluta inesistenza di una in-

putevent. device. Il file INCLUDE "devi-

ces/inputevent.h", infatti, non corri-

sponde a un omonimo device, ma con-

tiene parecchie definizioni interessanti,

che ci saranno utili in seguito.

I comandi della input.device sono ri-

portati in tabella A.

Nel corso dell'articolo preciseremo le

«Include <exec/porta.h

modalità di funzionamento di ciascuno

dei comandi sopra visti, con particolare

riguardo alla possibilità di aggiungere un

Handler.

Aggiungiamo un InputHandler

Come abbiamo detto, un InputHand-

ler è un segmento di programma in

Linguaggio Macchina (come risulta dal-

l'Assembling o dalla compilazione) che il

S.O. chiama automaticamente ogniqual-

volta succede qualcosa, QUALUNQUE
cosa. Nel caso specifico dell*Amiga, più

InputHandler si uniscono per formare

una «catena»: ogni «anello» della cate-

na viene chiamato prima del successi-

vo. L'ordine in cui gli InputHandler ven-

gono chiamati è dettato da una loro

priorità: gli InputHandler a priorità bassa

vengono chiamati per ultimi. Se proprio

ci tenete a saperlo, sappiate che la

priorità di Intuition è 50: pertanto tutti

gli InputHandler con priorità inferiore a

50 verranno chiamati dopo Intuition,

mentre quelli con priorità superiore a 50

verranno chiamati prima.

Anzitutto, vediamo come aggiungere

un InputHandler alla catena. Prepariamo

una struct Interrupt, cosi conformata:

UBYTE ln.Type;

char •lnlNamé;
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Contiene informazioni interessanti,

ma l'unica realmente utile è la priorità (il

cui significato abbiamo già visto). is_Da-

ta contiene un dato a 32 bit (di qualun-

que genere: ricordo che APTR è un

puntatore a un non meglio definito array

di long-word, dunque potete farci quello

che volete) che ci verrà passato nel

registro Al (vedi dopo), mentre is_Code

è l'indirizzo del nostro InputHandler. Se,

ad esempio, il nostro InputHandler si

chiama HandlerlnterfaceO e l'is_Data di

cui abbiamo bisogno è l'indirizzo di una
struttura XYZ. da C daremo:

struct Interrupt Handlerlnt;

Handlerlnt. ls_Code - (VOID • IHandler Interface;
Handlerlnt. is Data - (APTRI&XYZ:

dopo il pre-processing di Intuition: per

riceverli dovete settare. per il vostro

InputHandler, una priorità inferiore a 50.

SubClass, nelle attuali versioni del

S.O., è sempre a 0. Code contiene un

codice riguardante l'evento accaduto: i

valori interessanti per il nostro discorso

sono rappresentati in figura 4.

Ad ogni tasto corrisponde un Code
particolare, che — purtroppo — non è

ASCII: ho raffigurato i codici in figura 5.

Gli altri valori si autocommentano. dun-

Tutti saprete che ogni microprocesso-

re è dotato di registri: quelli del 68000
(lasciando da parte quelli speciali) sono

16. 8 dati (numerati da DO a D7) e 8
indirizzi (numerati da A0 a A7). A7 è
anche lo Stack Pointer (SP), ovvero il

puntatore ad un'area di memorizzazione

temporanea dei dati con funzionamento

UFO (Last-ln-First-Out). proprio come
una «catasta» (stack in inglese significa

catasta). Quando il S.O. chiama il nostro

InputHandler ci passerà l'evento corren-

te in A0. sotto forma di indirizzo ad una
struct InputEvent conformata come in

figura 2.

Class è il parametro principale, indi-

cante il tipo di evento accaduto; in

figura 3 tutti i possibili valori.

Come vedete, la scelta è ampia. Ri-

cordo che per «rinfrescare» una finestra

si intende restaurarne il contenuto dopo
una operazione di resizing o di sposta-

1ECLASS_NULL 0
I ECLASS_RAW.EY 0
I ECLASS_RAVJMOUSE 0
1ECLASS_EVENT 0
I ECLASS.PO I NTERPOS 0
lECLASSJJnused 0
IECLASS_TIMER 0
1 ECLASS_GADCETDOWN 0
I ECLASS_GADGETUP 0
IECLASS_REQUESTER 0
IECLASS_MENUL!ST 0
IECLASS CLOSEWINDOW 0
IECLASS_SIZEWINDOU 0
1 ECI.ASS_REFRESHW1 NDOW 0
I ECLASS_NEWPREFS 0
1F.O.ASS_DISKREMOVFD 0

I ECLASS_D1SK I NSERTED 0
IECLASS ACTIVEWINDOW 0
IECLASS_INACTIVEW!NDOU 0

(•I Solo per 11 KlckStar

a selezionata u

stata ridimensionata

Handlerlnt. is_Node.ln_Prl - 515

Notate i cast (per evitare fiere prote-

ste del compilatore) e notate inoltre il

modo di settare la priorità: con il valore

51 il nostro Handler sarà eseguito subi-

to prima di Intuition.

Infine, aggiungeremo l' Handler cosi:

myreq->lo_Length - slzeof (struct lnterruf
myreq - > 1 o_Command - I ND_ADDHANDLER

;

DoIOCmyreq );

mento. Ricordo anche che alcu-

ne Class hanno associato, in ie-

EventAddress, un indirizzo: in particola-

re. quando le Preferences vengono
cambiate, viene passato l'indirizzo delle

nuove. Così, per le Classes degli eventi

legati a una finestra, viene passato l'in-

dirizzo del Window Record relativo alla

finestra interessata. Tenete co-

munque presente che tutti que-

ll sti eventi (quelli con Class mag-
giore di 6) sono disponibili solo
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Il valore settato in is_Data al momen-
to della sistemazione dell'InputHandler

ci viene passato (come detto) in Al :

tenete presente che potete variare a

piacimento il valore di questi registri... a

vostro rischio e pericolo! Al termine

dell'InputHandler. comunque, dovrete

passare, in DO. l'indirizzo di una struct

InputEvent contenente l'evento oppor-

tunamente «cucinato» dal vostro Input-

Handler.

Infine. ie_TimeStamp è una struct

timeval così organizzata:

struct timeval (

ULONG tv_secs;
ULONG tv_micro;

che riporta il numero di secondi e mì-

crosecondi trascorsi dall'accensione del

computer (o dall'ultimo azzeramento).

Consigli di programmazione

Anzitutto, è bene cominciare l'Input-

Handler con una chiamata alla funzione

ForbidO della exec.library. che inibisce il

perpetramento (aiuto mamma!) di ulte-

riori Software Interrupt; poi li riabilitere-

te con una chiamata alla Perniiti) prima

di uscire dall'Handler. Vediamo un

esempio in figura 7 (vedi dopo per ulte-

riori chiarimenti).

Il S.O.. in genere, non passa un solo

evento alla volta, ma più di uno: i vari

eventi sono collegati a «catena», rispet-

tando l'ordine cronologico in cui si sono
presentati. Cosi, il campo ie_NextEvent
del primo evento punta al secondo,
l'ie_NexEvent del secondo contiene l'in-

dirizzo del terzo... e cosi via: potrete

accorgervi della fine della «catena»
quando troverete un ie_NextEvent con-

tenente 0. Un InputHandler scritto bene
dovrebbe tenere presente questa (sep-

pur modesta) difficoltà.

Nel caso il vostro InputHandler ne-

cessiti di più dati, potete riunirli in una
struttura e passare alITnputHandler. at-

traverso Al, l'indirizzo di questa. Un
trucchetto del genere si è visto, ad

esempio, nell'utility POPCLI II by The
Software Distillery: in questo caso si

passava all'InputHandler una struttura

contenente vari importanti (vitali!) pun-
tatori.

Nell'ambito dell'InputHandler sono di-

sponibili (quasi) tutte le funzioni di libre-

ria: tenete comunque presente che un

InputHandler non è un processo, dun-

que non ha, in genere, un Input e un

Output FileHandle (quelli, per intender-

ci, che è possibile settare da CLI all'atto

della scrittura del comando con gli ope-

ratori di redirezione > e <). In genere,

le funzioni di formatted print (printfO.

fprintfO, sprìntfO e chi più ne ha più ne

metta) vanno dritte alla Guru Medita-

tion...

Infine è bene NON scrivere Input-

Handler in C. Infatti, quasi tutti i compi-

latori disponibili per Amiga (Lattice 3.10

in primis, ma anche il 5.0!) creano un

workspace sullo stack con l'istruzione

LINK SFFF2.A5 — scoperta con un di-

sassemblamento selvaggio —, cioè

bloccando 65522 byte (II) sullo stack e

ponendone l'indirizzo in A5. Tutto va

bene quando ci si trova nell'ambiente

del programma, ma i «casini» succedo-

no quando si va nelITnputHandler: infat-

ti viene passato un A5 NON corrispon-

dente a quello atteso dalla routine.

Programmazione multilinguaggio

Nell'ambito di un programma in qua-

lunque linguaggio (in Assembly, C e
Pascal sicuramente) è possibile chiama-

re una funzione «esterna», cioè non
definita aH'interno del programma stes-

so; in C una funzione (o un dato) si

dichiara «esterna» con la Keyword ex-

tern:

extern struct MsgPort •CreatePortO,

In Assembly si fa riferimento a qual-

cosa di esterno (più precisamente, a

una label esterna) con la direttiva XREF
(Cross Reference):

XREF -LVOPermit

XREF -fprintf

rispettivamente dichiarano esterni il rife-

rimento alla routine Permit (LVO sta per

Library Value Offset) e la funzione

fprintf.

I compilatori prepongono, ai nomi del-

le loro funzioni, un«_»: notate, ad

Layout della tastiera
PAW Keyboer-d Input
hy Mw ir lyin Mangi pilo 1181

E3
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Figura 5 - Codici
esadeclmali restituiti

dalla input device nel

field code di un
InputEvent
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extern veld Handlerlnterface( );

handlerStuff .is_Code - Handlerlnterface.

XREF _myhandler
XDEF _Handler Interface

_Handler I nterf ace

:

MOVEM.L A0/A1,-(SP!
JSR _myhandler
ADDO. L #8,SP
RTS

Figura 8

Il compito fondamentale di un linker è

quello di risolvere tutti i riferimenti

esterni. Avete un minuto per indovinare

cosa succede in quei due programmi,

una volta linkati insieme: (pausa). Non
avete capito? Vabbé, non fa niente: ve

lo spiego io. Il programma in C chiama
la funzione Handlerlnterface (ricordate il

«_» preposto): questa label è resa

disponibile all'esterno con la direttiva

XDEF (Cross Definition). Dunque il con-

trollo passa alla Handlerlnterface. che.

dopo un po' di operazioni (che chiarire-

mo in seguito) chiama la _myhandler.
definita esterna con la XREF. La _my-
handler corrisponde alla funzione my-
handler() del listato C: dunque, come
avrete capito (spero! Sono io che credo
di non aver capito niente!) Il C chiama
l'Assembly. che. a sua volta, chima il C
di nuovo. Bello, no? Elegante e funzio-

nale. Di questi trucchetti faremo mag-
gior uso in seguito.

Per assemblare e linkare un program-
ma (ad esempio Prog.asm) i comandi

ASSEM Prog.asm -o Prog.o

ALINK FROM Prog.o TO Prog LIB lib.ami-

ga.lib

Volendo compilare un programma
che fa riferimento a un oggetto in As-
sembler esterno con il Lattice C 3.10 la

sintassi è la seguente (posto che il

sorgente C si chiami Prog_C.c e quelli

in Assembly Prog_ASM.asm):

LC1 Prog_C

LC2 Prog_C

ASSEM Prog_ASM.asm -o Prog_ASM.o
BLINK FROM lib:c.o+Prog_C.o+Prog_ASM

o TO Prog LIB lib:lc.lib+lib:amiga.lib.

Ora. per coloro che hanno almeno
qualche rudimento sul funzionamento

del 68000, spiegherò quelle che vanno
sotto il nome di «C Calling Conven-
tions»: come si chiama una funzione

esempio, la fprintf. Ogni label definita in

un programma C (nome di variabile,

indirizzo, funzione) è SEMPRE disponi-

bile dall'esterno, cioè perché un altro

programma possa farvi riferimento. In

figura 8 uno stralcio di un programma
che molto mi ha fatto penare (alla fine vi

spiegherò perché).

Veramente i programmi sono due,

uno in C e uno in Assembly: dopo la

compilazione separata di entrambi, biso-

gna «linkarli» (legarli insieme, unirli) con
il linker ALINK di mamma Commodore
(o BLINK della The Software Distillery).
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prevista per un listato C da un program-
ma in Assembly. Anzitutto, gli argomen-
ti vengono passati sullo stack, sotto

forma di dati a 32 bit depositati su di

esso in ordine inverso alla lettura (cioè

dall'ultimo al primo); dunque, si chiama
la funzione. Un valore eventualmente
ritornato dalla funzione viene da questa
passato in DO. Mi spiego con il solito

esempio (vedi figura 9).

Con la MOVE.L #0, -(SP) trasferiamo

sullo stack il secondo argomento (i flag

del port), mentre, con la PEA portName.
trasferiamo sullo stack (sempre là!) l'in-

dirizzo effettivo del nome del port (l'i-

struzione PEA [Push Effective Address],

analogamente alla LEA, forma un indiriz-

zo e lo deposita sullo stack). Infine,

chiamiamo la CreatePort e depositiamo
l'indirizzo del port in PortAddress (una

locazione dell'area dati del programma).

Ecco perché, nella -Handlerlnterface di

cui sopra, il DO non viene memorizzato:

esso vale come ritorno per l’Input-

Handler.

Noterete anche che, dopo la chiama-
ta a CreatePort, abbiamo «aggiustato»

lo stack
: questo perché una routine in C

non preleva i dati dallo stack in modo
usuale, ma «delicatamente», senza va-

riare lo Stack Pointer (SP).

Conseguentemente, alla fine bisogna

aggiungere tante volte 4 quanti argo-

menti abbiamo passato (nel caso di cui

sopra 2*4 = 8).

Gli altri comandi

Quasi dimenticavo gli altri comandi...

Dunque, potete cambiare driver per il

vostro mouse. Anzitutto, per cambiare
porta (giochi), potete dare questo:

se date uno sguardo al file INCLUDE
<devices/gameport.h>, troverete i tipi

di controller rappresentati in figura 10.

Il joystick assoluto registra solo’ la

direzione della leva (senza far muovere
il pointer, se non di un solo pixel |! J),

mentre il joystick relativo sposta effetti-

vamente il cursore nella direzione in cui

muoviamo la leva. Al solito, la procedu-
ra è rappresentata in figura 11.

Ma le possibilità di driving non termi-

nano qui: potete decidere quali eventi

prendere in considerazione e in quale
modo: a questo scopo potete settare il

Trigger, il quale è siffatto:

struct GaraePortTr lgger (

UWORD gpt_Keys;
UWORD gpt_Timeout;
UWORD gpt_XDelta;
UWORD gpt_YDelta

;

Conclusioni

Il «programma che molto mi aveva

fatto penare» è un demo della input.de-

vice scritto da Rob Peck della Commo-
dore-Amiga Ine., che si limitava a ripor-

tare dati sugli eventi in corso. La «pe-

na» derivava dall'istruzione LINK (solo

troppo tardi scoperta), i cui malefici ef-

fetti si fecero sentire per circa un me-
se... fino alla stoica decisione: «Lo ri-

scrivo in Assembly, tie'H».

In conclusione, vi presento due pro-

grammi in Assembly regolarmente

commentati che, rispettivamente, salva-

no e riprendono su/da un file tutto quel-

lo che fate con la tastiera e/o col

mouse: il primo ha la sintassi

gpt_Keys specifica la sensibilità ai ta-

sti: specificando solo 1 (GPD-DOWN-
KEYS). verrà riportata la sola pressione

dei microswitch; se aggiungiamo 2 (GP-

D—UPKEYS) verrà riportato anche il loro

rilascio; ovviamente, settando solo

GPD-UPKEYS riceveremo solo informa-

zioni sul rilascio dei microswitch.
gpt_Timeout è il numero di Ticks (cin-

quantesimi di secondo) che devono tra-

scorrere tra un evento e l'altro perché

siano considerati diversi. Infine,

gpt_XDelta e gpt_YDelta non so proprio

cosa siano, anche perché sembra non
servano proprio a niente... Ciò nono-

stante. è bene settarli entrambi a 1.

La procedura è (sic!) sempre uguale

(vedi figura 12).

Possiamo spedire un evento (che

passerà regolarmente la catena degli

Handler) con il comando IND-WRITEE-
VENT:

3_remhandler;

SaveEvents > (nome del file)

mentre il secondo si lancia con

LoadEvents
-< (nome del file)

Il programma SaveEvents salva prima
il timeval del primo evento (che va
dunque perso), poi gli altri eventi (18
byte per evento).

Per esigenze... didattiche (aridaje!) ho
tralasciato alcuni particolari necessari in

un programma curato (se ne vedono
molti di questo genere in giro) l’impor-

tante è capirsi.

Tra i principali difetti annovero il salva-

re il solo primo evento di una catena, il

non considerare la posizione iniziale del

mouse e il non bloccare gli eventi per
proporre quelli registrati, insieme a tan-

te altre cosucce che sarebbero state
utili... e che non ci sono.

Comunque il palinsesto è vali-

do e le modifiche non sarebbero
difficili: in effetti il mio unico sco-
po è quello di dimostrare l'uso

del device, tutto qui.

Consiglio di salvare gli eventi in

per renderne più veloce la gestio-
ne in fase di caricamento. Particolar-

mente interessante (se non altro per la

quantità di tempo speso a farla funzio-

nare) è. secondo me, la parte del
LoadEvents che calcola il tempo di atte-

sa tra un evento e l'altro: solo sette
istruzioni (potenza del 68000!). mk
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Adaptec : le nuove prestazioni
di una multiutenza intelligente

Da Contradata le soluzioni multiuser
per il bus ATe MicroChannel

La multiutenza veloce

è quella intelligente

In condizioni di multiutenza con gli

attuali AT 286/386, spesso accade che il

traffico dati tra CPU e periferia sia molto

congestionato. In tal caso, perfino i

sistemi operativi più evoluti, come
XENIX e UNIX, non riescono ad

esprimere tutta la loro potenziale

velocità.

Per eliminare questo classico “collo di

bottiglia" tra CPU e Hard Disk, Adaptec

ha appositamente

progettato una

completa "«T.»* /
di Host Adapter per

/
i bus AT e MicroChannel,

nati per supportare HDD e FDD con
protocollo SCSI in ambiente multiuser.

La loro capacità di gestire più

comandi contemporaneamente, consente

di liberare, con tecnica Mailbox in DMA,
la CPU dalla gestione di tutte le

operazioni di Input/Output, assegnando

all'Host Adapter il compito di smaltire il

trasferimento dati alle periferiche.

In ambiente UNIX e XENIX, la

velocità e l'efficacia del sistema crescono

in modo considerevole se confrontate

con qualsiasi soluzione ESDI.

Adattabilità immediata a tutti

i sistemi operativi multiutenza

I principali standard di multiutenza,

tra cui:

- SCO XENIX 2.3 GT (286) per AT
- SCO XENIX 2.4 (386) per AT
- SCO XENIX 286 PS/386 PS per

MicroChannel
- ISC UNIX (386/IX release 2.0 e sup.)

- MICROPORT UNIX 5.

supportano in modo nativo gli Host

Adapter Adaptec.

Multiutenza più efficiente

anche per NOVELL

Adaptec ha realizzato un driver

software per NOVELL 2.12 (escluso

ELS2) e 2.15 per bus AT e

MicroChannel: da oggi anche questo

standard così evoluto potrà godere delle

grandi prestazioni assicurate dalla perfetta

integrazione HW/SW firmata Adaptec.

Contradata, telefonate allo 039/737015 o scrivete a

Contradata srl, Via Monte Bianco, 4 - 20052 Monza (MI)

telex 352830 CONTRA I - fax 039/735276 G3.

contradata
PER COMPUTER CHE NON HANNO TEMPO DA PERDERE
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a cura di Vincenzo Folcarelli

Uno degli utilizzi più affascinanti

del calcolatore è relativo alle

applicazioni fisiche e

matematiche. Nelle prime, lo
' scopo che maggiormente si

cerca di raggiungere è la

simulazione realistica di un
fenomeno naturale attraverso un
modello artificiale. Un esempio
sono stati i programmi del Sig.

M. Morchio.

Nelle seconde lo scopo è quello

di «liberare l'uomo dalla viziosità

dei calcoli» (come sosteneva
G.G.F. Hegel) e farlo godere degli

illuminanti risultati.

Il programma del Sig. M.
Trabisondi risponde

egregiamente alle pretese del

noto filosofo, permettendo il

tracciamento di funzioni bi-

e tridimensionali di qualunque
complessità e con una notevole

qualità di output.

Il listato del programma è
estremamente lungo

(giustificat'amente) e non è stato

possibile pubblicarlo. Dì seguito

una serie di output ed il

commento delle funzionalità del

programma.
Una nuova conferma, se ce ne
fosse stato bisogno, che l'ampia

programmabilità di cui gode l’ST,

permette ai suoi possessori lavori

pregevoli

Si prega il Sig. M Trabisondi di mettersi
in contatto con la redazione.

È disponibile, presso la redazione, il disco

con ilprogramma pubblicato in questa
rubrìca. Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 263.

Tracciatore

di funzioni

matematiche
tridimensionali

di M. Trabisondi, Bologna

La schermata generale di lavoro è

essenzialmente divisa in tre parti: una
finestra grande sulla sinistra che contie-

ne tutte le opzioni principali, una riga

sottostante nella quale compaiono gli

eventuali messaggi da parte del pro-

gramma ed una grande finestra sulla

destra nella quale sono elencati tutti i

parametri di calcolo.

I parametri iniziali di calcolo sono
sempre gli stessi al momento dell'inizia-

lizzazione del programma. Sono tutti

modificabili tramite l'opzione 3, onde
definire la funzione, l'intervallo spaziale

interessato ed i tipi e le quantità di

calcoli più idonei alle esigenze dell'utiliz-

zatore. Una volta definito il tutto si

passa alla fase di calcolo: per vedere la

funzione è infatti necessario che il pro-

gramma effettui tutti i calcoli a priori e

che ponga il tutto in memoria sotto

forma di matrice numerica.

La visualizzazione della curva o della

superficie ottenuta si ottiene tramite

l'opzione 2. Qualora non siano stati ef-

fettuati i calcoli, sia totalmente che par-

zialmente, provvederà lo stesso pro-

gramma ad avvertire l'utente e rifiutarsi

di eseguire l'opzione.

Le modalità di rappresentazione sono
numerose e complesse. Basti dire, solo

per il 3D, che tutte le possibilità di

tridimensionalità reale o fittizia, figura

esatta pixel per pixel o estesa, griglia o
superficie a linee semplici, linee nasco-

ste o meno consentono sicuramente di

trovare la rappresentazione più soddi-

sfacente per lo specifico caso in esame.
La stampa del risultato può avvenire

direttamente da programma. Oltre al

classico modo <ALT>+<HELP> è di-

sponibile l’opzione 4, che effettua un'a-

naloga hardcopy dopo avere stampato i

parametri fondamentali utilizzati.

È infine possibile interagire col drive:

sono consentiti il caricamento ed il sal-

vataggio sia dei semplici parametri che
dell'intera matrice calcolata, oppure è
possibile il salvataggio della figura in

formato 32000 byte, per ogni uso fu-

turo.

Un'avvertenza: nel caso ad una varia-

bile gli assi sono disposti: quello x oriz-

zontalmente allo schermo con verso
positivo a destra e quello y verticalmen-

te allo schermo con verso positivo in

alto. Nel caso a due variabili (senza

ruotare gli assi) l’asse y è posto orizzon-

talmente allo schermo con verso positi-

vo a destra, l'asse z verticalmente allo

schermo con verso positivo in alto e

l'asse x perpendicolarmente alla super-

ficie dello schermo con verso positivo

uscente dalla parte dell’utilizzatore.

Il calcolo dei valori deve essere effet-

tuato dopo che si sono soddisfacente-

mente definiti tutti i parametri.

Il tempo totale di calcolo dipende,

ovviamente, dalla complessità della fun-

zione e dal numero di punti da calcolare.

Una volta terminata la fase di calcolo,

l'opzione di visualizzazione del grafico

può essere richiamata in qualunque mo-
mento.

Per attivare questa opzione è neces-

sario avere precedentemente eseguito

la procedura di calcolo.

Funzioni di una variabile

Compaiono essenzialmente sei opzio-

ni, selezionabili tramite la lettera rela-

tiva:

A - punti

La curva viene tracciata plottando

semplicemente i punti calcolati. È con-

veniente quando la curva non presenta
eccessive pendenze (che portano a si-

gnificative separazioni dei punti).

B - linee

I punti costituenti la curva vengono
uniti da una linea continua. Questo non
è consigliabile nei casi in cui i punti

siano molto ravvicinati tra loro (risulta

una curva molto spessa) e/o esistano
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delle discontinuità (il programma non è
in grado di calcolare quei punti e posso-

no risultare linee verticali che non c'en-

trano assolutamente niente colla curva

reale). In generale, comunque, è quello

che si usa maggiormente.
C - analisi valori

Se questa opzione è attivata, dopo
che la curva è stata tracciata compare
sullo schermo un cursore a forma di

mirino controllato dal mouse. Premendo
il pulsante sinistro in un qualsiasi punto
dello schermo, si aprirà una finestra

contenente il valore x di quel punto ed il

corrispondente valore y della curva. Per
uscire dal modo cursore si deve preme-
re il pulsante destro del mouse: la suc-

cessiva pressione di un tasto qualunque

causerà il ritorno al menu.
0 - assi

Se questa opzione è attivata al grafico

vengono sovrapposti gli assi cartesiani

(sempre che siano inclusi nell'intervallo

considerato).

E - offset x

Questa opzione consente di traslare

l'intero grafico lungo l'asse orizzontale.

È espresso in pixel: un valore negativo

provoca uno spostamento del grafico

verso sinistra, un valore positivo verso
destra.

F - offset y
Questa opzione consente di traslare

l'intero grafico lungo l'asse verticale. È

espresso in pixel: un valore negativo

provoca uno spostamento del grafico

verso l'alto, un valore positivo verso il

basso.

Funzioni di due variabili

.Compare qui un menu intermedio,

comprendente tre opzioni:

A - Superficie a sfasamenti
In questo ambito l'effetto tridimensio-

nale è ottenuto traslando ogni profilo di

un determinato numero di pixel, fissati

per l'orizzontale e per il verticale. Può
sembrare un metodo rozzo, ma consen-
te di visualizzare rapidamente superfici i

cui profili sono stati calcolati con centi-

naia di punti ciascuno e le cui rotazioni

richiederebbero tempi molto lunghi.

L'effetto tridimensionale è comunque
buono.

Ci "sono undici opzioni:

A - punti x

Tramite questa opzione la superficie

viene tracciata disegnando i soli profili

orizzontali punto per punto (ved. opzio-

ne A del caso ad una variabile).

Tramite questa opzione la superficie

viene tracciata disegnando i soli profili

orizzontali unendo i punti con una linea

retta (ved. opzione B del caso ad una
variabile).

C - linee y
Tramite questa opzione la superficie

viene tracciata disegnando i soli profili

obliqui. Se il tracciamento avviene a

punti o a linee dipende dall'opzione J.

D - reticolo a linee x

Tramite questa opzione la superficie

viene tracciata disegnando sia i profili

orizzontali (a linee) che quelli obliqui

(ved. opzione J).

E - reticolo a punti x

Tramite questa opzione la superficie

viene tracciata disegnando sia i profili

orizzontali (a punti) che quelli obliqui

(ved. opzione J).

F - offset x

G - offset y
Ved. opzioni E ed F del caso ad una

variabile.

H - spostamento orizzontale

Questa opzione definisce la differen-

za orizzontale in pixel fra due profili. Se
il valore è negativo la superficie apparirà

girata verso destra, se positiva verso

sinistra.

I - spostamento verticale

Questa opzione definisce la differen-

za verticale in pixel fra due profili. Se il

valore è negativo la superficie apparirà

vista da sotto, se positiva da sopra.

J - linee y (dot o line)

Questa opzione stabilisce il modo di

tracciamento delle linee oblique, se a

punti o a linee.

K - linee nascoste

Questa opzione stabilisce se il dise-

gno deve essere visualizzato tenendo
conto o meno delle linee nascoste. Ov-
viamente, la cancellazione delle linee

nascoste allungherà i tempi di traccia-

mento.

B - Superficie a tasselli

Questa è senz'altro la rappresentazio-

ne più utile. Permette di estendere a
volontà superfici calcolate con pochi

punti (generalmente 50 punti per profilo

definiscono estremamente bene una
superficie estesa a tutto schermo) te-

nendo conto solamente dei parametri

orizzontali: questo consente enormi ri-

sparmi di tempo soprattutto in fase di

calcolo e di rotazione.

La superficie esce forzatamente co-

me reticolo a linee sia orizzontali che
oblique, ma sono definibili i pattern sia

di riempimento che di sfondo.

Sono presenti quindici opzioni:

A - estensione orizzontale

Tramite questa opzione si definisce il

numero di pixel da aggiungere alla nor-

male definizione orizzontale per esten-

dere orizzontalmente il grafico.

B - estensione obliqua

Tramite questa opzione si definisce il

numero di pixel da aggiungere alla nor-

male definizione obliqua per estendere
obliquamente il grafico.

C - stile fili

D - pattern fili

Queste opzioni definiscono lo stile ed
il pattern con cui la superficie viene

disegnata nel caso di scelta dell'opzione

di linee nascoste. Per ciò che riguarda i

numeri da introdurre si rimanda ad altri

manuali (ad esempio quello delI'ST Ba-
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sic, che contiene una tabella completa).

E - stile ground
F - pattern ground
Come per le opzioni C e D, ma valgo-

no sempre e per lo sfondo.

G - offset x

H - offset y
Ved. opzioni E ed F del caso ad una

variabile.

I - spostamento orizzontale

J - spostamento verticale

Ved. opzioni H e I della superficie a

sfasamenti.

K - angolo su x

L - angolo su y
M - angolo su z

Tramite queste opzioni si definiscono

gli angoli, in gradi, rispetto ai tre assi,

dei quali la figura deve essere ruotata

(un angolo positivo provoca una rotazio-

ne in senso antiorario). È consigliabile

che i valori stiano entro il range [—90°,

+90°].

N - linee nascoste

Ved. opzione K della superficie a sfa-

samenti.

0 - disegno sfasato

Tramite questa opzione si traccia la

superficie estesa secondo i criteri della

superficie a sfasamenti.

P - disegno ruotato

Tramite questa opzione si traccia la

superficie estesa ruotandola secondo
gli angoli stabiliti. Non sono previsti

effetti prospettici.

C - Superficie a rotazione
Come nel caso di superficie sfasata,

con questa opzione i profili mantengono
estensioni orizzontali ed oblique pari al

numero di calcoli che su di esse sono
stati eseguiti. Questa superficie viene

rappresentata tramite reali rotazioni lun-

go gli assi.

I significati delle dodici opzioni sono
ormai noti:

A - angolo su x

B - angolo su Y
C - angolo su 2
Ved. opzioni K. L ed M della superfi-

cie a tasselli.

D - punti x

G - reticolo a linee x

H - reticolo a linee y
Ved. opzioni A, B, C. D ed E della

superficie a sfasamenti.

1 - offset x

J - offset y
Ved. opzioni E ed F del caso ad una

variabile.

K - linee y (dot o line)

Ved. opzione J della superficie a sfa-

samenti.
L - linee nascoste

Ved. opzione K della superficie a sfa-

samenti. MC
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POSTAL COMPUTER
PC XT IBM COMPATIBILE

L. 750.000
I SCHEDA MADRE 6/10 MHZ, 1

DRIVE 360K. SCHEDACGAO I

HERCULES. 256K ESPANDI-
SILEA 640K SU PIASTRA, TA-
STIERAAVANZATA 101 TASTI I

PC XT IBM COMPATIBILE
L. 1.200.000

SCHEDA MADRE 6/10 MHZ. 1 DRIVE I

360K, SCHEDA GRAFICA HERCU
LUS O CGA, 1 HARD DISK 20 MEGA,
256 ESPANDIBILE A 640K SU PIA-

STRA. TASTIERA AVANZATA 101

TASTI
1

PC PHILIPS 9111

|
768K 1 DRIVE 5 1/4 e 1 DRIVE

3 1/2'

L. 1.200.000

PC AT IBM COMPATIBILE
L. 1.850.000

I SCHEDA MADRE 80286. 12 MHZ, OWAIT. 512K ESPANDIBILE A 1024K. I

,
1 DRIVE5.25" DA 1 2MB 1 HARD DISK DA 20MBSCHEDAHERCULESO
CGA TASTIERA AVANZATA 101 TASTI.

HARD DISK SEAGATE 20 MB L. 350.000

HARD DISK SEAGATE 40 MB L, 660.000

HARD DISK CONTROLLER PER XT L. 100.000

HARD DISK CONTROLLER PER AT L. 220.000

SCHEDA GRAFICA E.G.A. L. 300.000

SCHEDA VGA L. 430.000

SCHEDA SERIALE L. 40.000

SCHEDA PARALLELA L. 35.000

SCHEDA PORTA JOYSTICK L. 28.000

SCHEDA MADRE XT L. 140.000

SCHEDA MADRE AT (16 MHZ O WAIT) L. 450.000

TASTIERA AVANZATA 101 TASTI L. 110.000

DRIVE 5,25 360KB L. 110.000

DRIVE 5,25 1,2MB L. 1 70.000

DRIVE 3.50 720KB L. 150.000

DRIVE CONTROLLER L. 49.000

CAVO PARALLELO L. 15.000

DATA SWITCH A 2 PORTE L. 60.000

MOUSE ANKO L. 59.000

JOYSTICK I.B.M. ANKO L. 45.000

TELEFAX MURATA M-1

L. 1.300.000
I COMPATIBILITÀ: G2 G3

- VELOCITÀ DI TRASMISSIONE 15 SECONDI
- APPARECCHIO TELEFONICO A TASTIERA INCORPORATO

|

- FOTOCOPIATORE

|

- RICEZIONE AUTOMATICA
- ROTOLO CARTA TERMICA 216 mm x 30 metri

I
- OROLOGIO/CALENDARIO DIGITALE

STAMPANTI CITIZEN GRAFICA - NLQ
CITIZEN 120 DL. 335.000

120 CPS, SET. EPSON IBM 80

ZIONE INTER OPZIONALE IBM/C0MM0D0RE

CITIZEN MSP 50

L. 950.000

250/300 CAR-SEC.. 80 COL

CITIZEN LSP 100 CITIZEN MSP 55

1 550 000 L. 1.040.000

-160 cps. 80 COL. 250/300 CAR/SEC 136 COL.

CITIZEN MSP 10E CITIZEN HQP 40

L 650.000 L 920.000

• 160 CAR/SEC. 80 COL. -24 AGHI, 200 CPS ALTISSIMA QUALITÀ

CITIZEN MSP 15E CITIZEN HQP 45

L. 539.000 L 1350.000

160 CAR/SEC. 136 COL •24 AGHI, 200 CPS ALTISSIMA QUALITÀ

CITIZEN MSP 40 CITIZEN 180E

1.610.000 COMPLETA DI INTERFACCIA

- 200/240 CAR/SEC. 136 COL IBM 0 COMMODORE -L340.000

CITIZEN MSP 45 CITIZEN 0VERTURE 110

L. 750.000 L3.600.000

•200/240 CAR/SEC. 136 COL -STAMPANTE LASER

TUTTI I PRODOTTI CITIZEN SONO COPERTI
DA CERTIFICATO DI GARANZIA DELLA VALIDITÀ DI D

OFFERTA MONITOR

PHILIPS Segue PHILIPS

MONITOR 8875 14 MULTISINK L 935.000 colore MONITOR 7749 14" TTL

MONITOR 8833 14" CGA L 450.000 colore compatibile IBM sist. 2 L. 210,000 F/B

MONITOR 8802 14" COLORI L. 360.000 colore MONITOR 7513 12" TTL L 136.000 F/V

MONITOR 9043 14" EGA L. 535.000 colore MONITOR 7713 14" TTL L. 183.000

MONITOR 9053 14" EGA L 595.000 colore ANTAREX
MONITOR 9073 14" EGA L. 680.000

J

colore BOXER 14" P39 JAN DUAL L. 190.000 F/VoF/B
MONITOR 7723 14" TTL L. 192.000 F/A BIM 12" PC DM 216B L. 135.000 F/V

MONITOR 7743 14" TTL L. 205.000 F/B CT 9000 SHR EGA JAN L. 670.000 colore

MONITOR 9082 14" VGA L. 700.000 colore CT 9000/L MR14 DIM 414 L. 430.000 colore

PREZZI IVA ESCLUSA
SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE

TEL. 06/3651688 TELEFONATECI



SOFTWARE

Ormai i linguaggi si assomigliano

tutti, salvo naturalmente quelli

non procedurali (Lisp, Prolog,

ecc.) che però si assomigliano tra

di loro. È quindi forse più un fatto

di moda la scelta di un linguaggio

piuttosto che un altro. Ecco cosi

arrivare ondate di software tutto

di un certo tipo
;
prima c'era il

Basic poi è stata la volta del

Pascal ora si nota un ritorno al

Basic, grazie soprattutto ai vari

Turbo e Quick, e
contemporaneamente ad uno
sviluppo notevole del C.

E infatti sono ambedue in C le

procedure di questa volta; una si

occupa di gestire meglio ... il C.

l'altra di gestire meglio il buffer di

tastiera

Si prega il Sig. Donatello Norese di met-
tersi in contatto con la redazione.
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Inline in Turbo C
di Aldo Buson Magenta IMI

I

Il C è indubbiamente un linguaggio

molto potente e, grazie alla Borland,

anche pratico da usare. Il Turbo C con il

suo ambiente integrato è quanto di me-
glio si possa desiderare. Ma c’è una
limitazione. Chiunque abbia tentato di

inserire del codice macchina in un pro-

gramma in TC si sarà sicuramente ac-

corto delle scomodità che si incontrano

usando il compilatore separato. Sarebbe
stato meglio implementare l'INLINE del

Turbo Pascal, ma alla Borland questa
strada è sembrata troppo complicata

evidentemente. Un sistema per aggirare

l'ostacolo comunque c’è. Il trucco sta

nell’utilizzare i puntatori a funzioni che,

come dice lo stesso nome, puntano
all'Indirizzo di una funzione. In pratica,

quindi, si inseriscono i dati del codice

macchina come se fosse una array di

CHAR, si prepara un puntatore a funzio-

ne che punti proprio all'array e il gioco è
fatto. Tramite il puntatore a funzione si

può adesso eseguire il codice macchina
contenuto nell’array come se fosse una
funzione qualsiasi. Esempio.c (fig. 1)

spiega, a grandi linee, come si debba
procedere. Ovviamente non è tutto cosi

semplice. Il primo problema che sorge è
come fare a trovare i codici esadecimali

che corrispondono ad un programma in

Assembler. Ci sono due strade: usare il

MASM o il DEBUG. Nel caso del MASM
è sufficiente chiedere che venga prodot-

to il file .LST durante la compilazione.

È disponibile, presso la redazione, il disco

con i programmi pubblicati in questa
rubrica. Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 263.
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Con il DEBUG si può invece sfruttare la

funzione <A>ssemble annotandosi i

codici. A proposito del MASM, faccio

notare che il file .LST prodotto è facil-

mente decodificabile e infatti ho prepa-
rato un programmino che trasforma di-

rettamente il file .LST in un file ASCII,
adatto al TC, che conserva anche le

istruzioni Assembler sotto forma di com-
mento (fig. 2). Abbastanza leggibile, no?
Il TC si becca gli esadecimali mentre
tutti i comuni mortali possono leggersi

l'Assembler. Adesso resta un solo pro-

blema: come si fa a passare un dato dal

codice macchina al C o viceversa? Il C
passa gli argomenti alle funzioni tramite

lo stack ed è dallo stack che, con poche
istruzioni, andremo a riprenderli. Suppo-
niamo di aver compilato un programma
in modo TINY contenente una chiamata
ad una funzione che è stata dichiarata

con

void lunzione(int a.char b.char. c.long

int d.char far. e)

Qui abbiamo un esempio di tutti i tipi

più comuni. Quelli non indicati sono ad

essi riconducibili tranne i numeri in vir-

gola mobile, che vengono trattati in mo-
do diverso, di cui non parlerò dato che
vengono difficilmente usati da LM. Nel

momento in cui la funzione viene richia-

mata lo stack si presenta come in figura

3. A questo punto la cosa più naturale è
far iniziare il codice macchina con un
bel:

push bp ;salva bp

mov bp.sp ;punta bp sullo stack

Per accedere al primo elemento della

lista sarà sufficiente un

mov ax,[bp+4] ;legge a

Niente di particolare, quindi. Basta ri-

spettare l’ordine in cui i dati sono messi
nello stack e fare i conti giusti per il

displacement da aggiungere a BP. At-

tenzione ai CHAR, che occupano lo

stesso 2 byte, ed ai LONG INT o co-

munque a tutti i dati che occupano più di

una word. Bisogna sempre rispettare

l'ordine in cui le strutture più lunghe

Convene un file assembler Isl in un file ASCII con
codici esa. Prima devi compilare il sorgente con
MASM chiedendo la generazione del file LST e
‘

LST2ASCII NOMESORGENTE [NOMEDESTINAZIONE]

obbligatorio facoltativo

Attenzione il programma non è supenntelligente e
quindi qualche messaggio di troppo potrebbe rima-

nere Ma gli editor li hanno inventati apposta.

tort ;b&7
;

) stringatb**]*' •; /«e RET
stringatb**l=' *;

else ìf ( (dati tal > «13)SS(datl lai 1 =10) ) stringalb**l=datita)

,

else strmgatb*-* J= ‘
*

:

ircriagZ)

rorcnagl = l.b=30,a=7;a<25;)

fpnnirirhZ, “OXXcXc.". stringala). stringata*!)) ;

a« = 2 ; /«nel loraato C */

rprintr<rh2,-is\n-. «stringanoli! /«spali e istru-»/
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sono memorizzate, ricordando che vie-

ne prima la parte meno significativa e

poi la parte più significativa. Un esempio
per tutti: -char far * e- è un puntatore far

che contiene sia offset che segment. Se
puntasse ad una locazione della memo-
ria video (segment=b800,offset=1122)

nello stack avremo in sequenza:
22,11,00, b8. A questo punto bisogna

fare una distinzione riguardante i modelli

di memoria. Per il modello TINY vale

quanto detto. Per tutti gli altri bisogna

ricordarsi che le funzioni sono richiama-

te con delle FAR CALL (e quindi DEVO-
NO terminare con dei FAR RET) il che
implica una piccola differenza. Dato che
nello stack abbiamo un indirizzo di ritor-

no a 32 bit (e non più di soli 16) per

accedere al primo elemento dovremo
usare

mov ax,[bp+6] :
legge a

e cosi via per tutti gli altri. Bisogna cioè

prevedere 2 byte in più di displacement

per BP. Lo stesso problema si presenta

anche coi modelli SMALL e COMPACT
che prevedono, per default, funzioni di

tipo NEAR. Purtroppo il codice macchina
finisce dentro il data segment e quindi

non è possibile fare una CALL NEAR.
Col TINY non ci sono problemi, dato che
CS e DS coincidono, ma negli altri casi

è necessario dichiarare FAR i puntatori a

funzione. Già che ci siamo vediamo
come si lavora con più di 64K di codice

0 dati. Con più di 64K di codice tutte le

chiamate sono di tipo FAR e quindi

anche la nostra dichiarazione del punta-
tore a funzione va modificata, a scanso
di equivoci col compilatore (fig. 4). Con
più di 64K di dati non ci sono problemi

particolari se non che i puntatori sono
tutti a 32 bit. Occhio quindi a DS. Vedia-

mo adesso il problema inverso. Come si

restituisce al C un valore? Al solito

avremo a che fare con quantità a 8, 16,

32 bit. In figura 5 sono riassunti alcuni

dei casi possibili. Quelli non riportati

sono comunque ad essi riconducibili.

Semplice vero? Basta mettere nei regi-

stri AX e DX il dato che di solito si mette

nell'istruzione RETURN(..) del C. Ormai
ho detto quasi tutto quello che può
servire. Aggiungo solo qualche consi-

glio. Innanzi tutto non serve salvare tutti

1 registri all'Interno della funzione in co-

dice macchina. Il TC salva tutto quello

che non deve essere alterato prima del-

la CALL alla funzione. Bisogna lasciar

stare solo i registri di segmento, tranne

ES che è disponibile. Non bisogna pre-

occupparsi neppure di ripulire lo stack

dai dati perché questo lavoro lo fa la

funzione chiamante. Prima di augurarvi

buon lavoro vi invito a dare un'occhiata

al programmino d'esempio. Buon diver-

timento!
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MS-DOS

Svuota
Keyboard
Buffer

di Donatello Norese

Il problema nasce dalla caratteristica

dell'MS-DOS di consentire un buffer di

tastiera, utile in tutte le situazioni, tranne

nel caso in cui si abbia, per esempio, un
testo molto lungo stampato a video me-
diante l'istruzione «type».

|

KEYBOARD BUFFER CONTROL

DONATELLO NORESE

ch&r far *kb_ctrl=<ch»r far i) 0x000004 I7L;
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Infatti, se prima del «Ctrl-S» si schiac-

ciano inavvertitamente altri tasti, il buffer

si riempie e non si riesce più a fermare

lo scrolling, a meno che non ci si affidi al

«Ctrl-C» che interrompe definitivamente

l'operazione (ma è sempre noioso rico-

minciare da capo la visualizzazione del

testo). Il programma presentato fornisce

una soluzione al problema: non appena
si schiaccia il tasto «Ctrl» (non necessa-
riamente associato a qualche altro tasto)

si provoca lo svuotamento del buffer

della tastiera.

La locazione 0000:041 7h contiene il

byte con gli indicatori dello stato della

tastiera, cioè ad ogni bit è associata

un'informazione su quale o quali tasti

senza un codice associato (Alt premuto,

Ctrl premuto, e così via) sono stati digi-

tati dall'utente, fornendo cosi una guida

alla INT09h per la determinazione dei

codici dei tasti premuti (Alt F, Ctrl-C,

ecc.).

Il bit numero 2 della locazione contie-

ne il flag di controllo per sapere se il

tasto «Ctrl» è stato premuto: basta fare

una operazione AND fra la locazione e il

valore «4» (00000100 in binario) per

sapere se il tasto «Ctrl» e stato schiac-

ciato.

Le locazioni 0000:041 Ah (insieme

con la 0000:041 Bh) e 0000:041 Ch (in-

sieme con la 0000:041 Dh) puntano ri-

spettivamente al successivo carattere da
reperire nel buffer e alla prossima posi-

zione inutilizzata del buffer. Se i due
indirizzi sono uguali per il computer il

buffer è vuoto. I due valore tra parentesi

contengono sempre lo stesso valore

(04h), mentre per le altre due l'ugua-

glianza dipende dal fatto che ci siano o
non ci siano tasti nel buffer. Le locazioni

utilizzate da tale buffer vanno da 0000:
41 Eh a 0000:043Ch.

Le funzioni utilizzate per allocare il

programma e reindirizzare l'interrupt

09h sono proprie del Microsoft C e

necessitano di una spiegazione qualora

si volesse tradurre l'algoritmo in un lin-

guaggio diverso:

_chain_intr (puntatore) = richiama l'in-

terrupt il cui indirizzo iniziale è posto in

«puntatore».

_dos_getvect (numero interrupt) = re-

stituisce l'indirizzo iniziale dell'interrupt

fra parentesi.

_dos_setvect (numero interrupt, punta-

tore) = rimpiazza nel vettore delle inter-

ruzioni il vecchio indirizzo dell'interrupt

specificato con quello posto in «punta-

tore»

_dos_keep (codice di ritorno, numero
paragrafi) = rende permanente un pro-

gramma in memoria. Il codice di ritorno

è un codice che può venire usato da un
programma chiamante per effettuare

controlli sulla riuscita dell'operazione,

mentre il numero di paragrafi è la lun-

ghezza totale del programma in memo-
ria (compresi il program-header e il

PSP) divisa per sedici.

Detto questo, non rimane che spiega-

re come funziona il programma: la fun-

zione «Main» richiama la routine di in-

stallazione e controlla se il programma è

già stato allocato; se lo è già il program-

ma termina con un messaggio. La routi-

ne «assume_control» ha invece il compi-

to di salvare l'indirizzo della vecchia INT

09h e di inserire al suo posto nel vettore

delle interruzioni l'indirizzo di partenza

della mia routine. La routine «ctrLcon-
trol» è infine il cuore del sistema; è una
interrupt che controlla se è stato schiac-

ciato il tasto «Ctrl» e qualora la condizio-

ne si verifichi azzera il buffer uguagliando

il valore della locazione 0000:041 Ah con
quello della 0000:041 Ch; il controllo vie-

ne poi ritornato alla vecchia. INT 09h.
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SOFTWARE
a cura di Tommaso Pantuso

Astrolabio
di Valerio Bocci. Tolta (Roma)

La funzione di questo programma è

quella di aiutare l'astrofilo alla individua-

zione degli oggetti celesti quali Stelle,

Sole, Luna, Pianeti nella volta celeste.

Premetto che non descriverò i metodi

usati dal programma per effettuare le

sue elaborazioni, dato il loro carattere

specialistico anche se a livello hobbysti-

co. Per gli interessati al Calcolo Astro-

nomico rimando ad una bibliografia alla

fine deH’articolo. Il programma è molto

lungo e spesso ha bisogno di effettuare

lunghi calcoli; per questo consiglio l'uso

del programma compilato (presente sul

dischetto, in vendita), caricare quindi

"astrolabio.bron" e dare il run. Dopo
una breve presentazione (che può es-

sere evitata tramite la freccia a sinistra),

ispirata a Saturno e con la musica di

Beethoven, appare un menu contenente
quattro opzioni che analizzeremo una
alla volta.

Opzione [FI]

Schiacciando il tasto (FI ] si entrerà

nella opzione visualizzazione stelle:

— per prima cosa bisogna inserire gior-

no, mese, anno e l'ora del fuso dell'Eu-

ropa centrale (la nostra comune ora

solare);

— a questo punto il programma disatti-

verà il video dato che per calcolare la

posizione dei pianeti è consigliabile ope-
rare in modo fast;

— quando riapparirà lo schermo, sapre-

mo quale giorno corrisponde alla data

impostata (lunedi, martedì, etc.); que-

sto non è altro che un sottoprodotto dei

calcoli effettuati e. dato che era disponi-

bile, ho pensato bene di stamparlo;
— a questo punto compare la domanda
se si vogliono vedere i Pianeti; rispon-

dendo «sì» il computer disegnerà la

configurazione dei pianeti nel sistema
solare alla data richiesta. I pianeti sono
nell'ordine di vicinanza dal Sole: Mercu-
rio, Venere, la Terra con il suo satellite

Luna. Marte, Giove. Saturno e Urano.

Nettuno e Plutone non sono stati volu-

tamente inseriti, dato che sono di diffici-

le individuazione essendo poco luminosi

e rimangono, a causa della loro distan-

za, abbastanza puntiformi anche con
l'ausilio di un telescopio.

Già da questo primo risultato visivo

possiamo trarre delle utili informazioni:

schiacciando il tasto «r» verrà visualizza-

to un riferimento che indicherà ciò che
è a sud ad una data ora (logicamente il

Sole è a sud alle ore 12); se la Luna è
dietro la Terra questa risulterà piena, se
invece è davanti, cioè tra Sole e Terra,

questa risulterà buia; la stanghetta che
si vede nel sistema Terra-Luna è la linea

dei nodi; se l'anello di Saturno è di

taglio rispetto alla Terra, questo risulta

invisibile dato il suo piccolo spessore
(come nel 1981); se invece è di faccia

(come nel 1988) questo è visibile. Guar-

dando le linee di riferimento si può fare

una stima dei pianeti visibili in un dato

istante.

Premendo un tasto, scompare questa
schermata, e ci viene richiesta la nostra

posizione sul globo terrestre; per de-
fault ho inserito il mio sito di osservazio-

ne. cioè Tolta (RM), che comunque può
essere modificato (per modificare il de-
fault basta agire sul programma; per

trovare le coordinate del luogo di osser-

vazione si può utilizzare una cartina geo-
grafica); a questo punto si può scegliere

dove puntare lo sguardo; nord, est, sud,

ovest.

L'ultima richiesta è relativa alla veloci-

tà di calcolo: se si effettua il calcolo in

modo fast viene disattivato il video, se
in modo slow si vede il computer dise-

gnare le stelle una ad una (per chi può,

commutando sullo schermo ad 80 co-

lonne, compaiono sul video i dati di ogni

singola stella presente).

La fine del calcolo viene segnalata

tramite una musichetta.

A questo punto si vede il cielo come
appare all'ipotetico osservatore; il qua-

dratino che compare sullo schermo è

uno sprite che può essere mosso con i

tasti cursore o tramite il joystick (questa

opzione è stata fatta tramite il program-

ma pointer pubblicato su MC).
Posizionando su una stella lo sprite e

premendo return o il fire, appaiono nella

parte bassa dello schermo i dati che
caratterizzano la stella in questione; no-

me della stella con la lettera greca,

nome della costellazione con l'abbrevia-

zione dell’lnternational Astronomica!
Union (la presenza di un «+» dice che
la stella appartiene alla categoria delle

variabili, cioè che variano la loro lumino-

sità con il tempo), il nome comune della

stella (es: Sirio, Altair, Regolo, ecc.), la

magnitudine (che indica la luminosità

della stella: numeri bassi corrispondono

ad alte luminosità; per le stelle variabili

viene data la magnitudine media); ven-

gono anche visualizzati dei dati relativi

alla posizione della stella in coordinate

terrestri (azimut, altezza) e in quelle

celesti (ascensione retta, declinazione).

Posizionando sui pianeti (che sono
rappresentati con circoletti) lo sprite e
premendo return o il fire, si hanno le

stesse informazioni delle stelle; ripre-

mendo vengono esposti altri dati; la

distanza Pianeta-Sole, la distanza Terra-

Pianeta (in Unità Astronomiche-
= 149.000.000 km), la loro dimensione
angolare, la fase del pianeta (questa è
interessante per i pianeti interni dato
che mostrano una alternanza delle fasi
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come la Luna). Nei pianeti la magnitudi-

ne non è costante e viene quindi calco-

lata dal computer con un errore massi-

mo di una magnitudine.

Se il pianeta in questione è Giove,

premendo nuovamente un tasto, appa-
re sullo schermo una finestra in alto a

sinistra che mostra Giove e i suoi satel-

liti Galileiani; in basso vengono indicati i

loro nomi da sinistra a destra come
appaiono sullo schermo; se non com-
paiono uno o più satelliti, vuol dire che
sono momentaneamente in occultazio-

ne; se si vogliono ulteriori dati, basta
premere la lettera «d» e si ottengono le

distanze in raggi del pianeta dei satelliti

stessi dal pianeta (la disposizione dei

satelliti e quella che apparirebbe in un
telescopio cioè con destra e sinistra

scambiati).

Per la Luna e il Sole, che sono rappre-

sentati con icone in quanto rappresenta-

no bene questi oggetti, si hanno altri

dati. Notare che la Luna viene rappre-

sentata con la sua fase, e che la presen-

za del Sole rende chiaro lo schermo; in

tal caso è giorno e quindi le stelle non
sono visibili. Se la Luna ha una fase

superiore al 50% o il Sole non è sotto

-18 gradi di altezza dall'orizzonte (cre-

puscolo astronomico), lo sfondo è blu

scuro ma non nero ad indicare una
luminosità residua.

Tramite l'uso di tasti si hanno a dispo-

sizione altre funzioni:

«i» = Mostra la posizione dei punti

cardinali, l'Ora, il tempo siderale e la

data di visualizzazione.

«r» = Permette la ricerca di oggetti

rappresentati (per esempio: se è pre-

sente Giove schiacciando «r» e digitan-

do «GIOVE», lo sprite si posizionerà su
questo).

«c» = Non è una opzione molto utile

ma, digitando l'abbreviazione della co-

stellazione. traccia delle linee tra le stel-

le di appartenenza, dalla più luminosa
alla meno luminosa.
«*» = Ricalcola le posizioni delle stelle

aggiornando l'orario tramite l'orologio

interno del CI 28.

« t >» = Ritorna al Menu.
«*—» = Permette di calcolare, tenendo
fissi i dati spaziali e temporali, la vista

da un altro punto cardinale.

«@» = Sceglie il Pianeta, Sole o Luna
per vedere il suo spostamento (bisogna

immettere dopo quanti giorni vogliamo
vedere il pianeta).

«f» = Indica la posizione dell'oggetto

scelto con «@» con un passo di giorni

immesso tramite la funzione @. Pratica-

mente le crocette che appaiono mostra-

no il moto del pianeta rispetto alle stelle

fisse.

«run/stop» = premuto in qualsiasi pun-

to del programma, riporta lo stesso nel

Menu.
Se prima di premere il tasto [FI] sono

stati inclusi gli oggetti Messier. questi

appariranno come dei triangolini; pun-

Bibliog rafia:

Wolfgang Schroeder «Astronomia Pratica» Longanesi & C
(Un bel libro pratico anche se un po' anzianotto; tra l’altro c’è un interessante capitolo

per il calcolo della posizione dei pianeti con l'uso di tabelle)

Ridpath/Tirion «Guida deite Stelle e dei Pianeti» Franco Muzzio Editore

(Contiene delle cartine con le stelle di ogni costellazione)

Autori Vari «Agenda dei Cielo 1988» Drioli Editore

(Riporta le posizioni dei pianeti durante l'anno e i principali eventi astronomici)
Peter Duffet-Smith «Astronomia pratica con l'uso del calcolatore tascabile» Sansoni
Editore

(Tutto o quasi sul calcolo astronomico)
Antonio Leone «Il Moto Dei Corpi Celesti

«

Franco Muzzio Editore

(Come sopra ma con delle motivazioni teoriche)

Cesare Baj «Planetario Tascabile» Hoepli

(Contiene delle cartine che permettono di trovare le stelle ad una data ora; purtroppo il

computer è un po’ pesante e questo planetario è utile per le uscite esterne)

Landau Lezioni di Fisica Teorica : « Meccanica» Editori Riuniti

(Per analizzare i moti in un campo centrale e le equazioni di Keplero)

Theodore Sterne, «An Introduction to Celestial Mechanics* London Interscience

Publishers Ltd., 1960
(Testo di meccanica Celeste; richiede una buona conoscenza della matematica)

Piet Hut/Gerald Jay Sussman «Elaborazione avanzata per la scienza » Le Scienze
Dicembre 1987 pag. 106
(Simulazioni raffinate di astronomia con il calcolatore; fotografia del Digital Orrey).

tandoli con lo sprite, oltre ai dati visti

per le stelle, verranno forniti il tipo di

oggetto: Galassie, Ammassi stellari.

Nebulose e le dimensioni angolari. La

maggior parte di questi oggetti possono
essere visti con il telescopio; alcuni,

come M31 (la galassia di Andromeda),
sono già visibili con un binocolo.

Opzione [F3]

Premendo il tasto [F3], si entra nel

modo eclissi. Premetto immediatamen-
te che questa funzione non è completa
perché, per il calcolo rigoroso degli

eclissi, bisognerebbe scrivere un pro-

gramma di lunghezza paragonabile al-

l'intero programma «Astrolabio».

A questo punto abbiamo a disposizio-

ne due opzioni:

«C» = Calcola gli eclissi probabili

nell'anno scelto. Il calcolo è lungo e
quindi richiede un bel po' di tempo
macchina (in teoria bisognerebbe cam-
biare algoritmo di calcolo per avere un
incremento di velocità). Come output
abbiamo il giorno dell'eclisse, l'ora in cui

questo dovrebbe avere il suo massimo
e il tipo di eclisse Lunare o Solare. Per

quanto riguarda gli eclissi di Luna, vale

la regola: se la Luna è presente nel

cielo l'eclisse è visibile, altrimenti no. La

cosa è diversa per gli eclissi di Sole.

Infatti la sua visibilità richiede che l'om-

bra proiettata dalla Luna passi per il

punto di osservazione. Questo calcolo

non è fatto dal programma, ma questi

dice che c'è un eclisse di sole ma non
dove è visibile. Il programma mostra
soltanto 4 eclissi (in realtà ogni anno si

verificano da quattro a sette eclissi).

«V» = Visualizza il sistema Terra-

Luna. Praticamente la schermata è simi-

le a quella vista in precedenza ma non
vengono visualizzati i Pianeti. La stan-

ghetta che si vede nel sistema è la linea

dei nodi cioè l'intersezione del piano
dell'orbita Lunare con il piano dell'eclitti-

ca. La condizione per il verificarsi dell'e-

clisse è che la linea dei nodi punti il Sole

e che la Luna sia su questa linea dei

nodi; questo corrisponde a dire che la

fase del nodo fn deve essere uguale o a

0 o 180 e che. se la fase della Luna
fl=0 si ha un eclisse di Sole, se invece

fl=180 abbiamo un eclisse di Luna. Il

tasto «+» permette di far avanzare il

sistema di tot giorni dati dall'incremento

(10 per default); il tasto «-» permette

E disponibile, presso la redazione, il disco
con il programma pubblicato in questa
rubrica. Le istruzioni per l'acquisto e
l'elenco degli altri programmi disponibili
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di far retrocedere il sistema; i tasti «i»

(sta per incrementa) e «d» (sta per

decrementa) permettono di cambiare
l'incremento.

Opzione [F5]

Tramite questa opzione è possibile

sapere l'ora del sorgere e del tramonta-

re degli oggetti celesti memorizzati.

Questo permette di programmare le

osservazioni: se si è a conoscenza che
il giorno tot Saturno sorge alle ore 7.00

e che il Sole già è sorto, Saturno non
sarà visibile; oppure se c'è la Luna si

può abbandonare l'osservazione degli

oggetti deboli e dedicarsi alla visione

dei crateri Lunari. Tutto questo è valido

se la serata è sgombra da nubi, cosa

che purtroppo il programma non può
prevedere!

A questo punto vorrei fare delle preci-

sazioni sul programma. «Astrolabio»

permette, all'amante del cielo, di ricono-

scere le stelle più luminose e di ricono-

scere i vari pianeti senza confonderli

con le stelle; all'astrofilo permette la

programmazione delle sue serate e la

scelta degli oggetti da fotografare in

una serata osservativa, nonché la cono-
scenza di alcuni dati come la distanza

dei pianeti, la loro magnitudine, la posi-

zione dei pianeti sulla volta celeste, i

satelliti di Giove, ecc.

Dal programma non ci si può aspetta-

re una elevatissima precisione quindi,

inserendo la data 3.000 a.C. ( —3000)
non crediate che la posizione dei pianeti

e delle stelle sia quella esatta. Per que-

sto genere di calcoli vengono usati dei

potenti computer (vedi Cray) o addirittu-

ra dei computer dedicati come il com-
puter Digital Orrey. Questo é un com-
puter parallelo che calcola la posizione

dei pianeti con una precisione accettabi-

le fino a 100.000.000 di anni, ha una
velocità 60 volte superiore ad un Vax
11/780 con un consumo di soli 150
watt, Il programma «Astrolabio» forni-

sce i suoi dati con una discreta precisio-

ne; l'ora di levata e tramonto del Sole e
della Luna può accumulare un errore

massimo di 15 minuti, la magnitudine
dei pianeti è precisa con un errore mas-
simo di una magnitudine, la posizione

delle stelle è definita con l’equinozio del

1950 ma vengono operate delle corre-

zioni se la data impostata si discosta di

più di 50 anni dal 1950, la posizione dei

pianeti è precisa ai decimi di grado, le

icone raffiguranti il Sole, la Luna e i

Pianeti non sono della giusta dimensio-

ne angolare ma sono state da me scelte

in modo da riconoscere immediatamen-
te l'oggetto in questione. Il programma
«Astrolabio» è ancora migliorabile, infat-

ti bisognerebbe ampliare il catalogo in-

terno di stelle (attualmente ne sono
presenti soltanto un centinaio); questo
può essere fatto disponendo di un cata-

logo stellare (cosa che purtroppo non
ho a disposizione). Le stelle attualmen-
te memorizzate, sono state prese in

parte da un piccola lista delle stelle più

brillanti presente nella «Agenda del Cie-

lo» e, in parte, sono state pazientemen-
te misurate su un atlante celeste dal

sottoscritto. Una volta fatto il lavoro di

ampliamento del catalogo interno sareb-

be consigliabile trasferire tutti i dati in

un file su disco, questo per non occupa-
re inutile memoria in BankO. Quanto
detto mi ripropongo di farlo appena tro-

verò un catalogo stellare e un po' di

tempo.

PriMùs
CONTABILITA' LAVORI
COMPUTO METRICO

CanTùs
CONTABILITA’ CANTIERI

EDILI

PriMus è il più potente, facile, versatile ed econo-
mico programma per il COMPUTO METRICO e la CON-
TABILITA’ dei LAVORI strumento indispensabile per

Professionisti, Imprese, Scuole e Pubbliche Amministra-

zioni.

Il pacchetto, al costo di L. 1 .500.000 (IVA esclusa),

comprende: computo metrico; elenco prezzi; libretto mi-

sure; registro di contabilità; sommario R.C., stato avan-

zamento lavori; certificato di pagamento; situazione con-

tabile; quadro comparativo perizie di variante; stima dei

lavori; richiesta offerta; liste settimanali degli operai,

mezzi d’opera e provviste; modulistica (inizio - fine lavori,

sospensioni, etc); Vidimazione dei registri in bianco. I

modelli sono conformi a quelli Ministeriali.

Mille tariffari con 2 mila voci di tariffa per ognuno,

mille numeri d'ordine con 500 misurazioni (circa 16 mila

pagine di libretto misure) e 100 miliardi di importo sonole
"limitazioni " del programma.

CanTus è il nuovissimo programma per la conta-

bilità industrale particolarmente dedicato alle Imprese
edili e quindi alla risoluzione dei problemi inerenti la

CONTABILITA’ CANTIERI

Con la massima facilità (aiutati anche da due livelli

di HELP in linea) si può sempre conoscere; il costo ed i

ricavi dei vari cantieri anche in un determinato periodo; le

giacenze di ogni magazzino o cantiere; la disponibilità di

un qualsiasi materiale; l'impiego (anche mensile) della

mano d’opera; il luogo dove sono impegnate le attrezza-

ture.

L'ambiente di lavoro è modernissimo con finestre

che si sovrappongono per la scelta dei vari punti di carico

e scarico e delle risorse da movimentare (non c'è da
ricordarsi nessun codice, basta scegliere direttamente

sul video).

Il tutto è completato da: una agenda, una rubrica

telefonica, una calcolatrice.... (solo L. 2.000.000 +IVA).

.lo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - tei. 0827/69504 - 089/953581AQ3A
SOI r

w

a r

;

* già CoMet s.n.c.

CERCASI RIVENDITORI
E' disponibile anche software (per Comuni e Professionisti) per archiviazione pratiche Legge 219/81
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Per l'ordinazione inviare l’im-

porto (a mezzo assegno, c/c o
vaglia postale) alla Technimedia
srl, Via Carlo Perrier 9, 00157
Roma.

Elenco del software disponibile

su cassetta o minifloppy
Per ovviare alle difficoltà incontrate da molti lettori nella digitazione dei

listati pubblicati nelle varie rubriche di software sulla rivista,

MCmicrocomputer mette a disposizione i programmi più significativi

direttamente su supporto magnetico. Riepiloghiamo qui sotto i programmi
disponibili per le varie macchine, ricordando che i titoli non sono previsti per

computer diversi da quelli indicati. Il numero della rivista su cui viene

descritto ciascun programma è riportato nell'apposita colonna; consigliamo

gli interessali di procurarsi i relativi numeri arretrali, eventualmente

rivolgendosi al nostro Servizio Arretrati utilizzando il tagliando pubblicato in

fondo alla rivista.
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Provate a spremere cosi

qualsiasi altro 386 sul mercato.
TWIX 25/128 è l'unico 386 che può fungere da stazione

CAD, da server di rete o da server UNIX, utilizzando

una memoria RAM di ben 32 Mb.
La sua memoria cache a 128 Kb, associata a un controller

SCSI con memoria cache fino a 4 Mb, da utilizzare nel

bus a 32 bit, gli consente di lavorare al massimo
dell'efficienza a 13 Mb al secondo, senza colli di bottiglia

nel flusso di dati, e gestendo CD-ROM, WORM, scanner

ecc. come un vero 32-bit. Tutto questo fa di TWIX
25/128 l'elaboratore professionale ad alte prestazioni.

Ma può facilmente diventare server di rete LAN, o server

UNIX/XENIX, o lavorare con altri sistemi operativi.

Efficienza, velocità, compatibilità: le prestazioni giuste

per dare il meglio dei mini, e dei personal computer.

IEMON computers

JEN Elettronica S.r.l

Zona Industriale Enrico Fermi

62010 MONTELUPONE (MC) - Italy

Tel. (0733) 586423/586424 - Fax (0733) 586980

MKI



guida computer
I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati

dai distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all'utente finale. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite

multiple sono generalmente previsti sconti quantità. I

dati sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data
di uscita in edicola della rivista. MCmicrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

-

ACER
SUR Srl. - Via Faentina 175/A, 48100 Ravenna

58 640K. FD 360K. HO 20M, mon 12" m

I-1030/Q02Y-M

AM-1030/021Y-M - 8086 640K, FD

AM-1030/021Y-C - 8086. 640K FD 720K. HD
AM-910/021M - 80286. 512K. FD 1.2M, HD 2

M-910/041M-M - 80286 512K, FD 1.2M. HD
AM-910/041E-E - 80286 512K, FD 1.

'

AM-910/041V-C - 80286 512K. FD 1.ZM, HU 4UM i

AM-910/071M-M - 80286 512K, FD 1.2M, HD 70M
AM-91 3/021E-M - 80286 512K FD 720K. HD 20M
AM-91 3/021 E-E 80286 512K. FD 720K. HD 20T
AM-91 5/021 E-E - 80286 512K, FD 1.2M, HD 2

AM-915/041E-E - 80286 512K, FD 1.2M, HD 1

AM-91 6/041V-M - 80286 512K. FD 1 2M. HD
AM-91 5V-041V-C - 80286 51 2K. FD 1.2M, HD
AM-91 5V-101V-M - 80286 512K. FD 1 2M. HD
AM-915V-101V-C - 80286 512K. FD 1.2M. HD

AM-1100SX/101V-N - 80386 RAM 1

AM-1100SX/101V-C 80386 RAM 1M, FD 1.2M HD

AM-1 11 6/041 M-M - 80386 RAM 2M. FD 1 2M HD 40

AM-1116/041V-C - 80386 RAM 2M. FD 1 2M HD 40k

AM-1 1 16/071M-M - 80386 RAM 2M, FD 1 2M HD 70

AM-1116/141M-M - 80386 RAM 2M. FD 1 2M HD 140M

AM-5200/071M-M - 80386/20MHZ. RAM 2M FD 1 2M,

M mon. 14" col. EGA

40M mon. 14" col. EGA.

20M mon 14" col

mon. 14" col. EGA

AM-520Q/071V-C - 80386/20MHZ, RAM 2M FD 1.2M.

col VGA
AM-5200/141M-M - 80386/20MHZ, RAM 2M FD 1.2M,

AM-520Q/341M-M - 80386/20MHZ. RAM 2M FD 1.2M.

M-1125/071 M-M - 80386/20MHZ. RAM 2M FD 1.2M,

M-1125/071 V-C 80386/25MHZ. RAM 2M FD 1.2M,

col VGA
M-1 125/141 M-M - 80386/25MHZ. RAM 2M FD 1.2M,

M-1125/341 M-M - 80386/25MHZ, RAM 2M FD 1.2M.

mon 14" mi

HD 70M mot

HD 70M mor

HD 140M moi

HD 340M mot

HD 70M moi

HD 70M mor

HD 140M moi

HD 340M moi

ACORN (G.B)

G Ricordi 4 C. Spa Via Salomone, 77 - 20138 Milano

Archimedei 305 Base - 512K RAM - FD 3'Vi - Mouse

Archimedes 305 Mono - 51 2K RAM - FD T'A - Mouse - Monitor b/n

Archlmedes 305 Colour - 512K RAM - FD T'A - Mouse - Monitor MR
Archimedes 310 Base - 1M RAM - FD 3*V4 - Mouse

1.390 000

1 730.000

2290 000

3290 000

2.295.000

2.895000

3.545000

3.595.000

4.250000

5150.000

5.450000

4750000
3.450.000

4 150.000

4295.000
4 250 000

4890000
5690.000

6 390.000

7190.000

5890.000

6690000

7590000
8.750.000

7 990 000

10.090.000

1429O.Q0O

11 490.000

12590.000

13.390.000

15490.000

1.717.000

1 865.000

2.308.000

2 051.000

Archimedes 310 Mono - 1M RAM - FD 27'A - Mouse - Monitor b/n

Archimedes 310 Colour - 1M RAM - FD 3’A - Mouse - Monilor MR
Archlmedes 440 Base - 4M RAM - HO 20M + FD VA - Mouse
Archimedes 440 Mono - 4M RAM - HD 20M + FD VA - Mouse - Monilor

Scheda Genlock Chromalock C+
Domesday Project (Sistema Video Interattivo) - Master 128 - Interfaccia -

Lettore Laser Disc Philips - Monitor MR
Master 512 - CPU 80186 - 512K RAM - 128K ROM - DOS + - GEM
Collection - Mouse

Master 128 - CPU 65C12 - 128 K RAM - 128 K ROM
Personal computer BBC B - 32 K RAM - 32 K IlOM

Personal computer BBC B - senza ini. disco

Co-processore Turbo (65C102) per Master 128

Co-processore 80186 (upgrade da Master 128 a 512)

ALLOY
Delta Sr i - Viale Aguggiari. 77 - 21100 Varese

ALLOY ini

2.199.000

2 642 000

6.214.000

1 189000

208.000

95000

848000
773.000

327000
273.000

300 000

340.000

420 000

da 40 Mb per 80286, 80386 e personal

Tape Syslem/2: back-up ALLOY Interno da 40 Mb per Personal System/2

Retriever/120: back-up ALLOY esterno da 120 Mb per 80286 e Personal

System/2 Model 30

Controller IFTFA, del Retriever/120 per XT, AT, 386 e PS/2 Model 30

Adapter TA/2: adattatore del Retiever/120 per PS/2 Model 50,60,80

AMSTRAD
Amslrad SpA - Vie Aguggiari, 77-21100 Varese

PC 1512 SD MM-A - 8086/8 MHz, RAM 512K, 1 FD 360K monocr

1050.000

1 150.000
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DESK TOP

BWPC 28/2M - 4.77/8 MHz 8088-2. RAM 512K. 2 FD 625"/360K

BWPC 28/3M - 4.77/8 MHz 8088-2. RAM 512K. 1 HD 20M

BWPC 38/2M - 4.77/8 MHz 8088-2. RAM 640K. 2 FD 625"/360K

BWPC 38/3M - 4.77/8 MHz 8088-2, RAM 640K. t HD 20M
BWAT 39/1M - 6/10 MHz 80288. RAM 1 M, I FD 6.25' 1 2 M
BWAT 39/3M - 6/10 MHz 80286, RAM I M. 1 HD 20 M
BWAT 8630/M - 16 MHz 80286, RAM 2 M. 1 FD 12 M + Super EGA

LAP TOP

BWLCB200 - 10 MHz, 80C88 RAM 640K, 2 FD 3,6" 720K

BWLC6T - 4 77/8 MHz, 80C88 RAM 640K. 2 FD 3,5" 720K

BWLC8TH - 4 77/8 MHz. 80C88 RAM 640K. 1 FD 3.5" 720K. 1 HD 20M
BWLCB300 - 10 MHz 80286 RAM, 1 M 1 FD 3.5" 720K + 1 HD 20M

.guida computer.

FAX

BFAX 100 Personal lax collegabile al computer

BULL HN
Bull HN Inlormalion Syslems Ili

SX-V16

HWS0828 -

HWS0829 -

HWS0824 -

CMM0743
CMM0744
CPF0731 -

SP-V20

HWS0887 -

HWS0892
HWS0894
CPF0730 -

CMM0740
CMM0741
CMM0742
DISKS SX

CDU0722
CDU0723

CDU0725
CDU0724
CPA0707 -

BM600
CPU1975 -

CPU1976 -

CMK1972 -

CMKI310 -

CMM197I
CPF1972 -

KBU1974

KBU1970 -

DMU1967
DMU1964
CPF1998 -

DDU1941 -

DDU1961 -

DDU1960 -

MSU1965 -

MSU1966
CTU1963 -

CTS1963 -

CPF1932 -

AP-M45

HWS1846 -

HWS1847 •

HWS1848
CMM1840
CMM1845
MSC1846
DIU1861 -

DIU1841 -

CDU1860 -

C0U1840 -

MTS1861 -

KBD0790 -

KBD0791 -

DMU6794
DMU6784
DIU1862 -

4 M (44 M)

A M (70 M)
4 M (160 M)

SX-V16 RAM 1M, F

SX-V16 RAM IM, F

SX-V16 RAM 1M. F

2M Memory Exp C

4M Memory Exp C

80387-SX

SP-V20 RAM 2M, FD 1,44 M, HD 70 M
SP-V20 RAM 2M, FD 1 44 M. HD 160 M
SP-V20 RAM 2M, FD 1 44 M. HD 300 M
80387-20 Coprocessore

- 2M 100 NS SP-V20
- 4M 100 NS SP-V20 (Exp T0 8M)
- 4M Additional

V16 SP-V20
- Hard Disk 44 MM
Hard Disk 70 MM
Hard Disk 160 MM

- Hard Disk 300 MM
- Scheda VGA Paradise 16 Bit

• 386-25 MHz RAM 2M, FD 1 44, HD 140 M
- 386-25 MHz RAM 2M, FD 1 44, HO 300 M
SIMM RAM 2M, (4x512K SU SLOT SIMM)

- RAM 2M (2x1M SIMM)
- RAM 4M. Memory Board Prop (4 SIMM)
80387-25 Coprocessore

Il intemazionale

4" VGA colore

4" VGA Monocromatico

tr BM600
Floppy Disk 1.44 M
Floppy Disk 1 2 M
Floppy Disk 360 K
Hard Disk 140 M
Hard Disk 300 M
Slreamer Tape 150 M interno

Slreamer Tape 150 M esterno

SCSI Controller Slreamer

AP-M45 640 K, FD 1 44 M
AP-M45 640 K, FD 1 44 M HD 20 M
AP-M45 640 K, FD 1 44 M HD 40 M

- 512 K Mem Ext

- 2 M Mem Ext

Hard Disk controller

DISK 1 2 M
DISK 1 44 M
Hard Disk 20 M
Hard Disk 40 M
Slreamer 60 M
KB 102 tasti italiani

KB 102 tasti internazionali

- Monitor mono 12"

- Monitor EGA 14"

DISK 12 M esterno

1 910.000

2570.000

2205.000

2 800 000

3 160 000

3900000
5949000

2.595.000

2995000
3995 000

5995.000

6900000
8800000
2300000

12.200 000

14.300.000

1 500.000

2 300 000

1 500.000

2.500.000

5000000

15300.000

17500.000

2.300.000

2 300 000

4.400.000

2200000
350.000

350.000

2300.000

2.900 000

700.000

2 575.000

3.605000

4.635.000

258.000

1339000
721 000

412000

412.000

1030.000

1545 000

4 120.000

258 000

258 000
348 000

1082000
927 000

6900000

CRG1501 - Borsa

CMM1501 - 1 M Mem. exl.

KBD1501 Num KEY PAD
CPF0794 - Cop Malem. 80287-10

CMM1501 - AP-L 1 M exl

DIU1501 - AP-L 360 K ext

CAB1503 - MON STAND
PSS1504 - Baltery Chat

PSS1503 - 4 AH ora Batt.

PSS1501 - Cai Adapler

DCD1502 - Modem ini

CAB1501 - EXT EXP BOX 3 SLOT

PRU1501 - DICONIX 150 CPS
Compupiinl 4/20 80 col 200/40 cps

Compuprint 4/21 136 col. 200/40 cps

Compuprint 4/22 80 col 200/50 cps

Compuprint 4/23 136 col 200/50 cps

Compuprint 4/24 136 col 240/80 cps

Compuprint 4/40 100 col 300/70 cps

Compuprint 4/41 136 col 300/70 cps

Compuprint 4/43 136 col. 300/70 cps

Compuprint 4/62 154 col 250/120 cps

Compuprint 4/64 136 col. 480/75 cps

Compuprint 4/66 136 col 400/180/75 cp

Compuprint Laserpage 601 6 ppm

CALCOMP (U.S.A.)

725 000

900 000

700 000

50000
200 000

450 000

25 000

1040

1280

1 680.000

1 850 000

2 150.000

2800000
4080000
3.800000

4.270.000

4 700.000

4500000

Plotler 1023 ARTISAN (loglio singolo Al)

Plotter 1042 GT (Dual-mode AO)

Piolter 1043 GT (Foglio singolo AO)

Plotler 1044 GT (Dual mode AO)

Plotter/prinler - Colormaster (A4-Ttasl Termico)

Tablet 23120 (30 x 30 cm) itici interi cursore, pi

Tablet 23180 (30 x 45 cm) ine! Interi cursore p.

Tablei 23240 (45 x 61 cm) itici, interi cursore, pi

1$=1230 lire

CAMBRIDGE COMPUTER
6 Bicordi & C. SpA - Via Salomone 77, 20738 Milano

Micro Spoi - Via Acilia 244, 00125 Noma
Unibil Spa Via d! Torre Rigala 6. 00131 Roma

AIO (288 + manuale + 128 K I

Mac Lite (288 + manuale + 128 K F

32 RAM
128 RAM
512 RAM
32 EPR0M
128 EPR0M
EPROM Etaser

Cavo seriale

Cavo Parallelo

PC Link II

288 TO MAC
Borsa

Alimentatore

Guida dell'utente

Mini Modem 1200

Mini Modem 2400

Cavo Modem
Stampante UB 81

C.D.C.

C.D.C SpA - Via I Romagnola. 61/63 - 56012 Fornacette (P!)

386 Tower 25 MHz2MB RAM
AT 286 C0MPACT6/12 MHz: 512K

AT 286 MINI: 6/12 MHz, 512K

AT LCD TRASPORTABILE: 6/12 MHz, 512K schermo LCD
AT PORTATILE TIP 32008/10 MHz, 1M. 1 FD 3"1/2 1 44M I HD 20M,

schermo LCD
XT T10 COMPACT: 4,77/10 MHz, 256K

XT LCD TRASPORTABILE: 4.77/10 MHz, 256K schermo LCD
XT PORTATILE TIP 2200:4 77/9.54 MHz. 640K. 1 FD 3"1/2 720K. 1 HD 20

8.856000

17.958.000

14 268.000

22 017 000

651 260
!

798.320

953 780

72.000

121000
485 000

72.000

121000

96000
24 000

72.000

84 000

150.000

35 500

24.000

30000

320 000
480 000

40.000

1 900.000

1 990 000

2.750.000

3.980 000

970 000

2.050.000
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PC 10-111 - 8088/10 MHz, RAM 640 K. 2 FD 360K

PC 10-IIIC - come PC 10-111 con monilor a colon

PC 20-111 - 8088/10 MHz, RAM 640 K. 1 FD 360 K

.guida computer.

HD 40 M

2.5 M, 1 FD 1.2 M + 1 HD 40 M

COMPAQ
Compaq - Mllanoliori Strada 7 Palazzo S

M, display al plasma

Portatile 386 mod 100 - 80386 20

asan.»

mode (CGA)

Ico (VGC)

talico grafico (VGC)

ca (VGC)

COMPUTERLINE
Computerline s r l. - Via Suòra 190 - 00188 Soma

PCL88 (XT Turbo), 256K, 1FD, CGA/MGP/Prinlr

PCL286 (AT 10/12 MHz) 512K, 1FD, 1HD, CGA
PCL386 1MB, 1FD, 1HD, VGA. Prinler. tower ca

XT turbo 4/8MHZ, 640K (zero RAM)
AT 10/12 MHz 1M (zero RAM)

AT 10/12 MHz 4M (EMS 3.4), (zero RAM)

AT 16/20 MHz N.EAT 4M (zero RAM)
386 16/20 MHz 2-16 M. 387, 1 slot 32 bil

MGP (Hercules) Pii

CGA/MGP/Prinler

Seriale RS422 per collegamenti lino a 1200 metri

Senato sincrona BSC per emulazione 3270

Seriale sincrona SDLC compatibile SW SNA3270

I/O PLUS porte, orologio, games per XT

Multi I/O porte, orologio. FD conti
,
video, games per XT

Multitunzione porte e 2 5MRAM per AT

5.535.000

8.930.000

9.180 000

10.450.000

10.700.000

2.715.000

615.000

770.000

1235.000

Portable III mod 20 - 80286 12 MHz, RAM 640 K, 1 FD 1.2 M
M, display al plasma

Portable III mod 40 M - 80286 12 MHz, RAM 640 K, 1 FD 1.2

display al plasma

le 386 mod 40 - 80386 20 MHz. RAM FD 1.2 M + 1 HD 40

, 1 FD 1.2 M + 1 HD

640 K, 1 FD 12 M
12 MHz, RAM 640 K. 1 FD 1.2 M + 1 HD 20 M

- 80286 12 MHz, RAM 640 K, 1 FD 1.2 M + 1 HD 40 M
- 80386 16 MHz. RAM 1 M. 1 FD 1.2 M

0 - 80386 16 MHz. RAM 1 M, 1 FD 1 2 M + 1HD20M
0 - 80386 16 MHz, RAM 1 M. 1 FD 1.2 M+ 1HD40M
0 - 80386 16 MHz, RAM 1 M. 1 FD 1.2 M + 1 HD 40 M
60 - 80386 20 MHz, RAM 1 M, FD 1 2 M + HO 60 M
130 - 80386 20 MHz, RAM 1 M. FD 1.2 M + HD 130 M
1 10 - 80386 25 MHz, RAM I M, FD 1 2 M + HD 1 10 M
300 - 80386 25 MHz, RAM 1 M, FD 1 2 M + HD 300 M

13900 000

3.600 000

4.700000

5.600.000

5.200000

6.200.000

7 400.000

7.900.000

9.400000

12.000.000

13300.000

17500000

800000
2227.000

6.075.000

156.000

638000
617000

1 200.000

2100.000

89.000

97 000

122 250

306.000

800000
1 040 000

43500

95.000

146.000

233.000

31.000

48.000

117 000

1035.000

157.500

217.500

278250

142.500

157500

182.250

I28K RAM per espansione AT

M Lotus) per XT

1S LIM Lotus) per AT

Lotus) per XT

r , Lotus) per AT
di Eprom 2716/27512 1 zoccolo

di Eprom 2716/27512 4 zoccoli

! di Eprom 2716/27512 10 zoccoli

r di Pai 20 & 24 pins (MMI, TI, National)

per CI 74LSXXX, 54LSXXX

Floppy disk drive 5' 360K

Floppy disk drive 5" 720K

Floppy disk drive 5" 1.2M

Micro lloppy disk drive 3-1/2 720K

Micro lloppy disk drive 3"1/2 1 44M
Disco rigido 20 M
Disco rigido 40 M
Disco rigido 80 M

di Mck-iga^tro 45/60 M
^

lositivo hardware per protezione software

' e Microsolt/Mouse System compatibile

manuale 105 mm 200 DPI con SW
CSMA/CD completa di accessori

ic CSMA/CD completa di accessori

Scheda di I/O per collegamento di fax esterni

Modem box 1200/300 baud Smartmodem Hayes compatibile

Monilor B/N 12" TTL per MGP
Monitor B/N 12" VOC per CGA
Monitor B/N 14- TTL per MGP
Monitor B/N 14" TTL/analogico per VGA
Monitor 14" colore per CGA
Monilor 14" colore per CGA/EGA
Monitor 14" TTL/analogico colore per VGA
Monitor 14" Mullisync CGA/MGP/EGA/VGA

dsperXT

ds per AT

per XT/AT/386

CORNESTONE
Pc Plus Srl

Via Bolzano. 31 - 20127 Milano

Sigle Page; monitor monocromatico ad alta risoluzione a piena pagina -

risoluz. 1008 x 786 non interlaced - display 15"

Dual Page, monilor monocromatico ad
•'

CORVUS SYSTEM (U.S.A.)

100000
155.250

194 250

265.500

283.500

262 500

352.500

650.250

600.000

251.250

162 000

262 500

232 500

255.000

311.250

472500

975.000

1 900 000

1 237.500

1 536.000

93.750

603 000

773.000

821.000

198 600

195.000

108 750

143 250

167.000

211.500

447 000

200000
195.000

290000

315 000

750.000

900 000

1 050000
1 155.000

2400000
6.216.000

CONRAC
tntogral Via Gramsci, IB/B - 20060 Cassida de' Pecchi (MI)

6.500.000

6500 000

6900.000

10800.000

5460 000

5.460.000

2600000

4 700.000

700.000

1.095000

990000

590000
2 400 000

3.750.000

7 950.000

4960.000

5380.000

11 950.000

3920.000

1 600000
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.guida computer.

«ore acromatico logli angoli per DX2300
- 9 aghi, 136 col 270/54 cps, IF parali

- 9 aghi, 136 col 270/54 cps, IF seriale

ilore^ulomalìco logli singoli per DX2400
- 24 aghi, 80 col 240/60 cps, IF parali

- 24 aghi, 80 col 240/60 cps. IF seriale

ilore aulomaiico logli singoli ibin per DL3300

ilore aulomaiico logli singoli 2bin per DL3300
- 24 aghi. 136 col. 240/60 cps, IF parali

- 24 aghi. 136 col 240/60 cps. IF seriale

fogli singoli Ibin per DL340O

logli singoli 2bin per DL3400

logli singoli Ibin per DL2600

re aulomaiico logli singoli 2bin per DL2600

24 aghi, 136 col 240/135 cps. IF par,+ser

singoli Ibin per DL5600

singoli 2bin per DL5600

ite aulomaiico logli singoli 3bin per 015600

RX 7100 - laser 5 pag /min 640 K
RX 7200 - laser 12 pag./min 640 K

RX 7300 - laser 17 pag/min. 2.5 MI

GETRONICS
Data Base SpA - Vie Legioni Romane - 20147 Milano

P 14 T - 8088

BABY AT - 8021

TOW 386 - 803

PORTATILE AT •

CX 23 - Scheda

CX 25 - Scheda

CX 27 - Dega

CX 29 - De lu

CDM 1200 - v

SM 12 - moni

BM 7513 - me

N 12 HI - moi

M 14 WDN -

„ OC 8614 - mo
HR 31350 - m

1,77/8 MHz. 256 K RAM, 1 FD 360 K

5 8/10 MHz, RAM 512 K, 1 FD 1.2 M
6 16 MHz, RAM 2 M, 1 FO 1.2 M
80286 10 MHz. display LCD. 1 FD 1.2 M
grafica CGA/HGC + porla parallela

gralica CGA + porla parallela

ard, scheda EGA e HGC
dega card. EGA CGA MDA HGC
eo monocr 12”. loslori verdi composito

r Samsung 12". TTL, loslori verdi

ilor Philips 12", TTL, loslori verdi antirillesso

or 12". loslori verdi, TTL o RGB
onitor 14", paper while

lor 14". colori antirillesso

litor Nybble GVH colorì 14" EGA

drive 360K - Controller floppy drive -

1 250.000

1 310.000

210.000

520.000

1 600.000

1.660000

210000
580 000

1.732.000

1806000

200000

500.000

400000
1 995000
2.079.000

200.000

550000

400000

2 793 000

3290.000

580.000

500.000

4 473000

3.850000

6.300.000

14 000 000

VISA M14G plus - Monitor 14“ green monocromatico compatib. IBM/PC 302.000

VISA M12A - Monitor 12" ambra mon. comp. IBM/PC ed Apple 292 000

VISA MC53 - Monitor 14" colori compai IBM/PC ed Apple 820.000

VISA LSR 600 - User Printer 6.170000

VISA MC54 - Monitor 14* colori compai IBM/PC e Apple alta risoluz. 1 100.000

VISA 220G - Terminale video emulaz Digital 12" green 1 484.000

VISA 125 - Terminale video Wise 50 - Televideo 910 - Lear Siegler 1 170.000

ADM ADDS Viewpolnl VISA 40 14' verde 1 184 000

VISA 125 - Terminale video come sopra ma schermo ambra 1.209.000

EGA CARD scheda col gralica per MC 54 comp. EGA IBM 680000

PC TERM Terminale video 14' per IBM AT 1 170.000

GIANNI VECCHIETTI GVH
Gianni Vecchietti - Via della Bavarara. 39 - 40131 Bologna

GIERRE INFORMATICA
Giene Intormatica - Via Umbria, 36 - 42100 Reggio Emilia

RXTB sistema base XT 8MHz 256KRAM - Controller floppy drive - alim.

na XT 10MHz 256KRAM -
1 drive 360K - controller floppy drive

- anni. ìauW - conten, XT miniai - tastiera 84T

RXT2SH sistema XT 10MHz 256KRAM - 2 drive 360K - controller floppy

drive - alim. 150W - conten XT miniai - tastiera 84T - scheda grafica

monoctom

RXTTS sistema XT trasportabile - scheda madre 10MHz 256KRAM 1 drive

1.200.000

570.000

910.000

360K - controller floppy drive - conten trasportabile"

SISTEMI IBICOMP AT

RATB base Al scheda madre 6/lOMHz (1 waitstate) 512KRAM • aiiment

200W - conten AT

RATBS sistema base AT - scheda madre 6/10MHz (0 waitstate) 512KRAM -

aliment 200W - conten AT

RAT1DH sitema AT - I drive I 2MB - scheda madre 6/IOMHz (1 waitstate)

5I2KRAM -

RAT1SH sistl

512KRAM -

RATTS sisler

n 200W -
il AT -

1. 1011 - i: l'i-

na AT -
1 drive 1 2MB • scheda madre 6/10MHz (0 waitslal

lim. 200W - coni AT - tasi 101T - scheda graf mon

t AT Irasp - 1 drive 12MB - controller hard disWIloppy di:

nadre 6/tOMHz (1 waitstate) 512KRAM - conten Irasp

ìa AT Irasp. - 1 drive 1 2MB - controller hard disk/Hoppy di:

nadre 6/10MHz (1 waitstate) 512KRAM conten Irasp

GRAPHTEC (Giappone)

SPH Elettronica SpA Via Giacosa. 5 - 20127 M

x 310mm. RS232-C

a colori 16", 1024 x 800 punii

a colori 16". 1280 x 1024 punti

a colori 20" 1024 x 800 punti

a colori 20", 1280 x 1024 punti

HEWLETT PACKARD

Paintiet stampante getto d inchiostro a color.

Scanjet plus-scanner A4-256 livelli di grigio

7575 - Roller A1/A4

7576 - Plotler A0/A4

7595 - Roller A0/A4

7596 - Plotler A0/A4 cc

Veclra ES - 80286 8MHz. RAM 640 K, HD 20M VGA

Vedrà ES/12 - 80286 12MHz. RAM 640 K. HD 40M VGA
Vedrà QS/165 - 80386SX 16 MHz, RAM 1M. HD 40M VGA
Vedrà QS/20 - 80386 20 MHz, RAM 1M, HD 40M VGA
Veclra RS/25 - 80386 25 MHz. cache memory RAM 1M HD 100M

HITACHI

CM 2086 Monitor A3EX 20" 30 K 1280x1

CM 2085 Monitor ME Mullisync 20" 30 K

SIGMA VGA/H Schede 640x 480 256 K
VY 25 E - Videoprinter PAL

IBM Italia - Via Cavriana. 20 - 20134 Milano

Ventiquattrore - 2 FD 3.5" 720 K

2000 000

1 450000
|

1.800.000
j

2150.000 I

2 300.000
]

3200000

3 350 000 i

MP3100 Plotler A3. 8 penne, GPGL/HPGL RS232-C/Centronics

MP320O - come MP3100 con display e Assaggio eietlrostatico

MP33Q0 - come MP3200 con buffer da 24 K
MP340O - Pendi Plotler A3. 8 penne/malile. GPGL/HPGL. RS232-C/

Centronics

PD9411-01 Roller a

PD9311-01 - Plotler

WX4731-01 - Plotler .. r .

FP6302 - Plolter A3, 8 penne. GPGL/HPGL, RS232-C/Centronics

4 100000
5617.000

6 372.000

6.561000
6890.000

9 275 000

10600000
16 284 000

1 590 000

1870.000
,

2320000
I 710 000

2 150.000

5902000
5902.000

6422000
6 422000 1

4.977.000

7 877000

1 580.000

5615.000

7312.000
|

8.901 000

ra Sp A. - Via Ludovico dì Breme. 9 - 20156 Milano

1 500000
1.700000

1 300000
1 190000

1.550.000

5.950000

6 450000

5950000
790 00Q

3.151000
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guida computer

Stampante Ventiquattrore 475.000

XT 286 - 8088, 1 FD 360 K + 1 HD 20 M, video monocromatico 4.960.000

PS/2 mod 30-02 - 8086, 2 PO 3,5" 720 K, video monocromatico 3133 000

PS/2 mod 30-21 - 8086. FD 720 K + HD 20 M. video monocr. 4079.000

PS/2 mod 50 - 80286, FD 1.44 M + HD 20 M, video monocr 6.374 000

PS/2 mod 50 Z - 80286. FD 1,44 M + HD 60 M. video monocr 7 193 000

PS/2 mod 60/41 - 80286, FD 1,44 M + HD 44 M, video monocr. 7950.000

PS/2 mod 60/71 - 80286, FD 1,44 M + HD 70 M. video monocr. 8 921 000

PS/2 mod 80/41 - 80386. FD 1,44 M + HD 44 M. video monocrom 9.775.000

,

PS/2 mod 80/71 - 80386. FD 1.44 M + HD 70 M, video monocr 11 139 000

PS/2 mod 80/111 - 80386. FD 1.44 M + HD 110 M. video monocr. 12 505.000

PS/2 mod 80/311 - 80386, 20 MHz, FD 1,44 M + 1 HD 314 M 15.945.000

PS/2 mod 70/F61 - 80386, FD 1,44 M + HD 60 M, video monocrom. 9.837.000

PS/2 mod 70/121 - 80386, 20 MHz. FD 1,44 M + HD 120 M 11 879.000

PS/2 mod 70/A21 - 80386. 25 MHz. FD 1.44 M + HD 120 M 14 484,000

:

DOS 3.3 145.000

OS 2 497 000

UNITA VIDEO

Monocromatico 12" - 640x480 punti. 88 pixel 430.000

Colori 8512 14" - 640x480 punti, 68 pixel 1.057.000

Colori 8512 12" - 640x480 punii, 88 pixel 1 .247.000

Colori 8514 16" - 1024x768 punti, 92 pixel 2.577000

Stampante di pagine 3.463.000

Professionale biditez 9 aghi m- 240 cps max 892.000

Grafica a Colori 1 857.000

i
Di Qualità a ruota di stampa 2.141.000

Silenz. di Qualità termico resistiva - 270 cps max 2604.000

Professionale X24 bid. 24 aghi, 240 cps max I 288.000

XL24 bid. 24 aghi - 240 cps max - cartello lungo 1 690.000

PLOTTER A COLORI 2 944.000

Plolter AO 18.000.000

ICL (GB)

ICL Italia SpA Centro direzionale Milanolioii - 20094 Milano

Mod 19 - 512 Kb - 2 Minifloppy da 800 Kb - CDOS - Basic - 16 Bit 4.500.000

Mod 49 - 512 Kb -
1 Minifloppy da 800Kb - 1 Winchester 20 Mb - CDOS -

Basic - 16 Bit 10.500.000

Mod 59 - 512 Kb - 1 Mlnitloppy da 800 Kb - 1 Winchester 50 Mb - CDOS -

Basic - 16 Bil 12 000.000

Mod 249 - Intel 80286 - 1 Mb - 1 Minilloppy da 800 Kb - 1 Winchester 20

Mb - CDOS - Basic - 16 Bit 12.000.000

Mod 259 - Intel 80286 - 1 Mb - 1 Minilloppy da 800 Kb - 1 Winchester 50

Mb - CDOS - Basic - 16 Bit 13.500.000

Unita Video Tastiera Monocromatico 1.700000

Unità Video a colori grafico 5.000.000

IDEA
Dalatec - Via De Vili De Marco 46 D, 00191 Roma

Tetcom - Via M Civitali 75. 20148 Milano

MMC 512 - Scheda memoria per PS/2. 512 K esp a 12 M 1 150 000

SMC 512 - Scheda mullilunzione per PS/2, 512 K + porta seriale +
parallela esp a 8 M 1.570.000

3278 Scheda emulazione tipo IRMA per VM/CMS. TSO 1 850000

3278 MC - Scheda emulazione tipo IRMA per MicroChannel 1 .860.000

5251 LCP - Scheda emulazione 5251 per PC-IBM 1 660 000

5251 LOL - Scheda ermi lerm. toc. per Olivelli 1,750.000

5251 LMC - Scheda emul. 5251 per MicroChannel 1 850 000

5251 R - Scheda emulazione 5251 via modem 1 500 000

5251 RMC - Come 5251 R, per MicroChannel 1 900.000

IDEA RAM S - scheda mullilunzione per AT + 2 porte seriali + 1 parallela

esp a 16 M 1.030.000

IDENTICA
Tradìntom - Via Carlo Perder, 4 - 00157 Roma

IDENTICA 60/i, come IDENTICA 40/i ma da 60 Mb. Velocità di regislr. 5 Mb/
min 1800.000

IDENTICA 60/E-5 come IDENTICA 60/i, ma esterno 1 900000
IDENTICA 60/E-3 come IDENTICA 60/E-5, ma con software 3,5' 1 900.000

IDENTICA 125/i come IDENTICA 60/1, ma da 125 Mb 2.400 000
IDENTICA 125/E-5, come IDENTICA 150/1 ma esterno 2.600.000

IDENTICA 150/E-3 come IDENTICA 150/E-5. ma con software 3,5" 2 600 000

IDENTICA X 60/i - Back-Up interno da 60 Mb. Velocità di registi 5

Mb/min Software in dotazione (tonnato 5,251 2.200.000

IDENTICA X 60/E come IDENTICA X 60/i. ma esterno 2.400.000

IDENTICA X 125/r come IDENTICA X 6Qfi. ma da 125 Mb 2800 000
IDENTICA X 125/E come IDENTICA X 125/i. ma esterno 3 000 000

CTRL 4036/5 controller per back-up Identica 60 con software di gestione

SYTOS 5,25", ambiente MS-DOS 400.000

CTRL 4036/3 come 4036/5, ma con software di gestione (ormato 3,5" 400 000

CTRL 4136/5 come 4036/5, ma per Identica 125

CTRL 4136/5 come 4136/5, ma con software di gestione formato 3.5"

440.000

440 000

IOLINE
Kyber srl - Via Ludovico Arìoslo, 18 - 51100 Pistoia

LP - 3500 Formato Al, 1 penna, velocità 25 cm/sec

LP - 3700 Formato max 200x90, 8 penne, velocità 25 cm/sec

LP - 4000 Formato max 200x 90, 8 penne, velocità 50 cm/sec

LP - 7200 Plolter rullo continuo, risoluzione 0,025

7600.000

9.750.000

12 700.000

44000.000

INTERCOMP
Inlercomp S.p.A, - Via del Lavoro. 22 - 37012 Bussolengo (VR)

Junior XPC30 - 8088/10 MHz. 512K. 20M+720K, 14” mono

Junior XPC30-A - 8088/10 MHz, 512K, 20M+720K+360K. 14' mono.

Junior XPC30-Plus - 8086/IOMHz, 640K, 20M+720K, 14' VGA mono.

Target XAT - 80286/1 0MHz, 51 2K, 20M+12M, 14" mono.

Target XAT-12 - 80286/12MHZ NEAT. 1M, 20M+1.2M. 14" mono

Master X386-SX - 80386/16MHZ, 1M. 40M+1.2M. 14' mono

Master X386 - B0386/20MHz. 1M, 40M + 1 2M. 14" mono.

Master X386-C20 - 80386/20MHZ. cache. 1M. 40M+1 2M. 14" mono.

Master X386-C25 - 80386/20MHZ, cache, 1M, 40M+1.2M, 14' mono

Master X386-C33 - 80386/33MHz, cache. 2M. 170M+1.2M. 14' mono

2.500.000

2 700 000

3 040 000

3700.000

4300.000

5380.000

7 180 000

8980.000

10280.000

16300000

IOMEGA
Dalatec - Via De Vili De Marco 46 D, 00191 Roma
Tetcom - Via M Civilali 75. 20148 Milano

2020 - Sistema Bemoulll per XT/AT 2x20 M
2020 MC - Come 2020, per MicroChannel

20/5 - Drive 5,25” slim Bernoulli per XT/AT 20M
20/5 MC - Come 20/5 per PS/2 60/80

5.800.000

6.100.000

2.900.000

3 500 000

IRWIN
Dalatec - Via M. Boldelli 27/29. 00163 Roma
Tetcom - Via M Civilali 75. 20148 Milano

120 - Tape backup 20 M per XT/AT

125 - Tape backup 20 M per AT

145 - Tape backup 40 M per At

245 - Tape backup 40 M 3.5" per PS/2 50/60

1 100.000

1 100.000

1350.000

1 450.000

KYBER
Kyber srl - Via Ludovico Ariosto, 18 -51100 Pistoia

GS 300 - 80386 20MHz RAM 1M, FD 1.2M + HD 40M, monitor 14" VGA
GS 2000 - 80286 12 MHz RAM 1M, + HD 20M, monitor 19" col.

GS 3000 - 80386 20 MHz RAM 1M, + HD 40M, monitor 19" col

GS 3000/25 - 80386 25 MHz RAM 2M, 128K di cache + HD 150M monitor

19" col

LeoVGA - Scheda 320x 600/800x 600, 256 colori

LeoVGA+ - come LeoVGA 1024x768 16 col

LE01+ - 1024x 768 16 col su palelle di 4096

HD20 - Hard Disk 20M
HD40 - Hard Disk 40M
HD80 - Hard Disk 80M
HD120 - Hard Disk 120M
HD3Q0 - Hard Disk 300M con controller

ACCEL 500 - Stampante 24 aghi. 480 cps, colori

7.900.000

9.990 000

12000000

17000.000

530.000

980.000

2 200 000

850.000

1 400.000

3.000.000

6426000
10.440.000

3.400000

KYOCERA
CBM SpA - Via Paolo Di Dono 3/A 00143 Roma

sìEsS
F-3000 - RAM 3.5M. 18ppm

P-2000 - RAM 5M. lOppm

Espansione memoria RM-1 - 1M per F-1000

Espansione memoria RM-2 - 2M per F- 1200/2200/3000

IC card IC-3 - cartuccia 64K RAM

Cassetto A4

Cassetto B5

Cassetto Letter

5.700000

8.700.000

11 900 000

16.700.000

13500000
1.100.000

2200.000

140.000

950000
130.000

160.000

160.000
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^micro market

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in

unico esemplare, fra privati.

Vedere istruzioni e modulo a pag. 289.
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere
informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

VENDO

ATTENZIONE

Per gli annunci a carattere

commerciale - speculativo è
stata istituita la rubrica

MCmicrotrade.
Non inviateli a
MCmicromarket, sarebbero
cestinati. Le istruzioni e il

modulo sono a pag. 289.

Per motivi pratici, si prega di

non lasciare comunicazioni o
chiedere informazioni
(telefoniche o scritte)

riguardanti gli annunci inviati.

Vendo Atari PC3 IBM ramp con HD 30M EGA. Monitor

ambra, mouse, processore NEC V20 montato dalla Hard

& Soli (distributore ufCicialel Norton SI 3.1, in perfette

condizioni, con imballi originali. L 1.900.000. Tel 075

/

Vendo Amiga 500 + monitor a colori IHantarex 80
colonne videocomposito + RGBI) + programmi a L

1.200.000

trattabili Vendo anche separatamente, possi-

bilmente in zona Damele Bianchi - Via Renato Orsi, 95
16043 Chiavan (GE) - Tel. 0185/320481

sound (valore 300,000) + registratore Commodore +

vendo disk drive da 3.5 per MSX mai usalo a L 400.000 e

monitor a colori Philips per IBM compatibili a L 500.000.
Aquilani Enrico - Via Cassia Km 62 200 Cura di Vetralla

(VT) - Tel, 471397

Vendesi Olivetti Prodest PC 128 S + monitor M/C +
mouse + giochi drive 3.6; prezzo trattabile. Inoltre

vendesi numeri 8-9-10 di Olivetti Prodest User Per infor-

mazioni Tel. 0187/648074 oro pasti

Vendo Corso video Basic MSX numeri 1-12 su cassetta

spedizione Regalo cassette giochi Riccardo Baldussi -

Via G. Di Vittorio, 1/S - 09016 Inglesias ICA) - Tel. 0781/

30562

Amiga-Eye con software Digi-Vlew 3.0 Pai Overscan a L

80.000

e mouse 1352 re Amiga fi PC a L 65.000

Tel 080/220413

Personal Computer dal n 1 al n 12 o Sinclair Computer

Campolucci - Via Matteotti. 111 - 60121 Ancona - Tel.

071/54517

Vendo a metà prezzo riviste computer dall'83 alT86

annate incomplete di: Commodore Liser. Run; Ahoyl;

Computo Gazzete. Commodore Power Play, e altre, Per

collezionisti o appassionati Scrivere per avere la lista

completa di tutte le riviste a: Marchlondelli - Via Libertà. 3
33010 Cassacco IUD)

buono stato. L 2 800 000 trattabili Tel 0321/474514 ore

con ROM Turbo Incluso il r

su disco Telefonare o senv

Trebinger. 16 - 39046 Orti:

istratore e molti programmi

IBZI - Tel 0471/76497

Antonello - Pisa - Tel 050/26346

Amiga 1000 con monitor originale e programmi, vendesi

Franco - Tel. 051/545667 oro pasti

Vendo Defender of thè Crown originale por Macintosh a

L 30.000. Telefonare o scrivere a. Peruzzo Silvio - Via

Vignole. 1 - 36030 Levà (VCI - Tel. 0445/864816.

Alto Adige o Milano. Per informazioni Moroder Andreas

Via Trebinger. 16 - 39046 Ortisei IBZ)

Vendo stampante Honeywell 4/20 200 cps 40 in NLO,
80 colonne Compatibile Epson. IBM. L 650.000 trattabili

(prezzo di listino 990.000 IVA). Imballo originalo e

prova (prefonbilmento Forlì e prov.l Giancarlo - Tel. 0547/

Vendesi Atari 520 STFM. drive 360 K. L 700 000 trattabi-

li. possibilmente in provincia di Padova. Tel. 049/557158.

Vendo Cartridge per Commodore 64/128 "Export Oma-
plus- (freeze tape/disk programs) a L. 40.000. Sabatini

Stefano - Via Cavour 54/B - 60030 Moie (ANI - Tel 0731/

Vendo PS/2 Mod. 30-21 (1 PO 3.5" 720 K - 1 HD 20 M

X24. Genius Mouse GM-6 plus, vasta libreria di software

a L 4 000.000. Paolo Sondi - Via Petto. 1 - 56100 Pisa -

Tel 050/45783.

digitalizzatore video in tempo reale + splitter elettronico,

nuakstica Tel 0836/759063 dopo le 20 00

Mb RAkfblfloppvHard Disk 20 Mb ST 251 60 msTbus
excpander monitor fosfori bianchi tastiera espansa logi-

mouso. Anche in altro configurazioni o separatamente,

Filippo Fiori - Via Da Ponte. 11/A - Treviso - Tel. 0422/

61714.

So'dlschi'co^gKjchi raiTTL
,

2.0CX7Wtì^tt^lL
O

Gio'ran^

Bianchi - Tel 02/93560630 (ore 18.30 - 20.30).

C128 drive 1571 MPS803. MPS801 150 dischetti, 2

Personal computer Commodore PC10 II serie. 640Kb
RAM. 2 FD 360 Kb, scheda gral.CGA/Herch.. monitor

MSDOS L. 1 200.000. Ignazio Dabbene - Palermo - Tel.

091/549742 ore serali

Vendo stampante Citizen 120 D. 80 colonne. 9 aghi,

usata pochissimo; completa di manuale, come nuova L.

400 000 non trattabili. Marco - Tel. 0425/754337

Vendo portatile Compaq SlT/20. CPU 80286 12 MHz, 1

FDD 1 .44 Mb, 1 HDU 22 ms da 20 Mb. display doublé

supertwist retroilluminato con LCD risoluzione VGA

L 6 600.000 anziché 9 496 000 Alimentatore emea ball

compreso. Tel. 041/721143 ore serali

Vendo MSX VG8020 come nuovo - registratore •»

loystick + cavi per tv e registratore » 100 giochi IL

250.000

trattabili) e corso completo Basic (20 cassette. L
50.0001 Andrea • Tel 051/359344-360478

voi. 512°<B RAM. con 1 floppy disk 5"!/4 da 360 KB e

video grafico a colon II tutto a L 1 100.000 (prezzo listino

L 1 .536.0001. Il PC è completo di mouse MS-Dos 3.2.

GEM. software OTX. OBIII e 2 programmi grafici Angolo

Sdaudone - Tel. 081/7332408 ore pasti

Vendo IBM compatibile con 2 FDD da 360 Kb. 1 HD da

HR. tastiera AT e tutto il mio software su dischi da 5 25

3.5" Gianni Marchetti - Via^ralormo^b - 10029 Villastei

Ione ITO).

Vendo computer Sony MSX HB 10 P con 64 K RAM

Marra ManW filano - Tel 02/6433932

Vendo PC IBM compatibile. 512 Kb RAM, 2 FDD da 5 K
4. adattatore video CGA monitor fosfon verdi, porte

seriale e parallela, battona tampone Prezzo L 1.000.000

trattabile Luigi - Tel 02/604406 ore serali

Vendo Sidecar XT per Amiga + Hard disk 20 Mb + 640

K + orologio calendario + drive 3.55. L. 1.000.000. In

perfetto stato Tel 051/470188 dopo le 20.00

Occasionissimal I Vendo al migliore offerente Commodo-
re 128. registratore 1530. copntastiera. interfaccia per

programmi numeroso "riviste corsi' di Basic e LM con

cassette, molti libri e manuali Prezzo da concordare Pei

informazioni Davide Rintrono - Via Pacinotti. 78 - 93015

Niscemi (CL) - Tel. 0933/952527

completo di imballaggi o manuali. L 1.300 000 Paolo -

Tel 02/222164 ore serali

10 mesi di vita, come nuova Cedo Driver Autocad e

ventura a corredo a L 900.000 con imballi originali Tel

0461/925745.

Vendo Apple compatibile 11+ con tastiera programmabi-

le. 64 K. 2 drive da 5". schede rasento: S.AM Langusge

card, I.P.£.. scrittura Eprom. R.G.B.. PAL, parallela per

printer. 1 controller, L 500.000. Telefonare ore serali 01 1/

9598629 Rivoli.

Vendo PCI 28 Olivetti Prodest - mouse + penna ottica

+ drive 3.5 con dischetti programmi + cassetta giochi a

L. 500.000. Accessori anche separatamente Valter Date-

rà - Via Bobbio. 26/B - 27058 Voghera (PV) - Tel 0383/
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Se te ne servissero

10.000 in un'ora...

Prova a contattarci.
Da diversi anni importiamo e
distribuiamo supporti magnetici e
data cartridge, soltanto delle migliori

produzioni mondiali, in tutti i formati
esistenti:

Floppy da 2.8”, 3”, 3.5”, 5.25”, 8”.

Data cartridge da 10 a 150 MB.

MEDIA DISK
di L. Antonelli

SONY PROLOK
isMww^ovwm Dysan

\ferbatim. INIilSlhllUlil

CentmlRmtSqfhwrex 3M
Specializzato in forniture a

enti pubblici - scuole - università

software house - computer shop.



VIA DI

PORTA MAGGIORE, 95
001 85 ROMA

mtaPórtm TELEFONO :

06-770041

BISETTIMANALE DI INSERZIONI GRATUITE

144 PAGINE - 30.000 ANNUNCI

500.000 LETTORI

TUTTI I MARTEDÌ' E VENERDÌ’ IN EDICOLA
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microtrade_ Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte;

vendita e realizzazione di materiali hardware e software, offerte varie di

collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50.000 (in assegno) per ogni
annuncio. Vedere istruzioni e modulo a pag. 289. Non si accettano

prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stesso numero.
MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio

e senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro restituzione della somma inviata.

In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie palesemente
contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega

di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte)

riguardanti gli annunci inviati.

1 MB i I

Advanced Driver Interface PRINTER DRIVER
Versione 2.0 italiano. ADD-ON per Audocad
(R). Con la tua stampante ad aghi prestazioni da

PLOTTER. Aumenta di 6 volte la risoluzione di

stampa, possibilità di stampare disegni lunghi fino

‘l a 3 metri, lunzionamento interattivo e batch. Per

maggiori informazioni richiedete la documentazio-

ne a: DESK TOP PUBUSHING STUDIO Via

Dante 1 73/a - 3301 7 - Tarcento - Udine - Tel. 04321
1 784957 (FAX).

Realizziamo digitalizzazioni di immagini in for-

mato MS-DOS a 300 DPI in formato A4 e A 400

dpi. compatibili Ventura e PageMaker; stampiamo

su laser a 300 dpi le vostre produzioni fatte con

Ventura e PageMaker e Windows con la possibiltà

di inserire caratteri artistici a nostra disposizione;

stampiamo in formato PostScript Macintosh SE e

MS-DOS; stampiamo con la separazione dei colo-

I ri; conversione files MS-DOS Macintosh e vice-

versa; realizzazioni grafiche, impaginazione e foto-

composizione computerizzata di giornali, depliant,

bozzetti in genere.

Desk Top PublishingStudio. Via Dante 173/A

33017 Tarcento (Udine) - Tel. 0432/784957.

Per scambio software: IBM-Amiga-Atari ST-

Commodore 64/128 Vastissima biblioteca ag-

giornata settimanalmente dall'estero, con ultime

novità giochi, grafica, linguaggi, gestionali, manua-

li istruz. Aromolo Alfredo - via Pescosolido. 88 -

00158 Roma Tel. 06/4505267-341163. Per Alari

ST 520/1040 (oltre 1900 programmi) rivolgersi:

Aromolo Rino Via C. De Fabritiis 61 - 00136

Roma - Tel. 06/341163.

Programmi MS/DOS per IBM e compatibili su

dischi da 3 e 5 pollici qualsiasi argomentazione

(gestionali, ingegneria, utilità, totocalcio, giochi,

ecc.). Hardware Vendo. M.C. Falzon - Via Viscon-

ti. 30 - 20063 Cemusco sul Naviglio (MI) - Tel. 021

9238966

Hardware e software per Amiga. C 128, C64
hard disk, acceleratori 68020+68881

,
emulatore

Macintosh, Eprom programmer, Kìckstart com-
mutabile. televideo, Fax. dischetti 3,5. stampanti,

scheda Janus. manuali programmi, materiale usa-

to vario, riparazioni computer. Per informazioni;

Cantelli Massimo - casella postale 527 - 40100

Bologna - Tel. 051/871270.

Amiga Prendi notai The Junction Libreria Soft-

ware Pubblico Dominio offre: FISH 1-220 PA-

NORAMA 1-99 e altre serie da L. 5000 disco

compreso. Traduzioni in italiano di programmi PD
e software su misura. Cerco Prog. Originali PD in

italiano. Aggiornamenti continui. Per maggiori in-

formazioni richiedi disco catalogo inviando L.

6000 Francesco Ratto/The Junction Via de

Vicenzi 63/11 - 16138 Genova - Tel. 010/864532

Per IBM, Olivetti e compatibili MS-DOS. vasto

assortimento di programmi di ogni tipo, a prezzi

modici, anche su specifiche cliente, su dischi da

3 o 5 pollici, con manuali d'uso. Richiedere cata-

logo gratuito scrivendo a Mauro Vetrone - Via

Voltaire 95 - 00137 Roma

Computer time: Produzione e vendita softwa-

re per MS/DOS. Rivenditore Bondwell. Asem e
compatibili IBM. Punto vendita Commodore va-

stissimo catalogo software per Amiga ed MS/
DOS con aggiornamenti settimanali Vendite pro-

mozionali su accessori Computer Time - Via

Pellico. 33 -96014 Fioridia (SR) Tel. 0931/949193

Apache III ti permette di proteggere con la tecnica

del buco laser-like. direttamente a casa tua, i tuoi

programmi per PC IBM e compatibili in maniera

ancora più affidabile e sicura, grazie alla possibilità

di gestire fino a 2 FORI nello stesso disco Lire

150.000 per proteggere dischetti da 5" 1/4e3” 1/

2 Pucci Giuseppe Via Orvietana, 17 - 01027

Montefiascone (VT) - Tel. 0761/820073.
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microMARKET • microMEETING • microTRADE
Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica:

Micromarket

vendo compro cambio

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare fra privati.

Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

Microtrade

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte; vendita e realizzazione di materiali

hardware e software originale, offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L. 50.000 lin assegno) per
ogni annuncio (lunghezza massima: spazio sul retro di questo modulo). Non si accettano prenotazioni per più numeri,

né per più di un annuncio sullo stesso numero.

Per motivi pratici si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni Itelefoniche o scritte I riguardanti gli annunci inviati.

RICHIESTA ARRETRATI 89

Cognome c Nome
Indirizzo

C.A.P. Città Pro

v

(firma)

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L. 8.000* ciascuna :

* Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (Via Aerea) L. 14.000 Altri (Via Aerea)
L. 20.000

Totale copie Importo
Scelgo la seguente forma di pagamento:

allego assegno di de intestato a Technimedia s.r.l.

ho effettuato il versamento sul de postale n 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n. 9
00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n. 9 - 00157 Roma

N.B ; non si effettuano spedizioni contrassegno

89
Cognome e Nome
Indirizzo

C.A.P. Città Prov

(firma)

Nuovo abbonamento a 12 numeri

Decorrenza dal n

Rinnovo

Abbonamento n.

L. 63.000 (Italia) senza dono L. 66.500 con dono 2 minifloppy Dysan 5" '/.

L. 66.500 con dono 2 minifloppy Dysan 3,5"

L. 165.000 (Europa e Bacino Mediterraneo - Via Aerea) - senza dono
L. 230.000 (USA. Asia - Via Aerea) - senza dono
L 285.000 (Oceania - Via Aerea) - senza dono

Scelgo la seguente forma di pagamento:
allego assegno di de intestato a Technimedia s.r.l,

ho effettuato il versamento sul de postale n 14414007 intestato a : Technimedia s.r.l. Via C. Perrier, 9
00157 Roma
ho inviato la somma a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. Via C. Perrier n. 9 - 00157 Roma

MCmicrocomputer n. 89 - ottobre 1989



Testo dell'annuncio (max circa 350 caratteri) MC 89

Attenzione gli annunci inviati per le rubriche Micromarket e Micromeeting il cui contenuto sarà ntenuto commerciate-
speculativo e gli annunci Microtrade mancanti dell'importo saranno cestinati senza che sia data alcuna specifica comunicazione
agli autori Per gli annunci relativi a Microtrade, MCmicrocomputer si risena il dintto di respingere, a suo insindacabile giudìzio e
senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le oflerte

di vendita di copie palesemente contraffatte di software di produzione commerciale
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritteI riguardanti gli

annunci inviati.

Scrivere a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire a : Technimedia - MCmicrocomputer - Via Carlo Perrier n. 9 - 00157 Roma

^
RICHIESTA ARRETRATI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire in busta chiusa a.

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9
00157 ROMA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Compila il retro

di questo tagliando

e spediscilo

oggi stesso

Spedire in busta chiusa a.

TECHNIMEDIA
MCmicrocomputer
Ufficio diffusione

Via Carlo Perrier n. 9
00157 ROMA
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A ELETTRORIER

EERW5TELLE,

ZENITH

TANDOH
ASEM

nEC

5/a - Telef

SOFTWARE

j (055) 6 1 .02.5 1 - 60.8 1 .07 - Fax 6 1 . 1 3.02

HARDWARE

ss

Per lo s

Toshiba T 1000

Stampante NEC 24 aghi P 2200

Software WORKS (Microsoft)

L. 2.195.000

Per il professionista

T 1200 con HD 20Mb

STAR 24 aghi 80 col.

WORD (Microsoft) in italiano

L. 4.944.000

iliii

sassi; sfSSriSf

t iss
t ìitS

t'S

t ss

Per le i

Toshiba T 1600

Coprocessore matematico

Autocad 10.0

L. 6.580.000

Per il manager
T 5200 HD 100 Mb
Corredato di un programma Micro-

soft ideale per chi deve gestire

quotidianamente grosse quantità
di numeri, creare tabelle e grafici,

eecon-
i ecc.

L. I 1 .950.000

i a L. 500.000

aggiungere spese postali L. 10.000 Fax
Posta

urna di prodotti

Inserimentio automatico dei nostri clienti

nel servizio Direct Marketing

SI RACCOMANDA AL MOMENTO DELL ORDINE DI CHIEDERE CONFERMA DEI PREZZI



amica 500 859.000

amiga 2000 1.850.000

atari 520 699.000

atari 1040 949.000

Philips 9110 1.149.000

Philips 9115 1.990.000

Olivetti PCI 2d 1.299.000

olivelli PCI hi 1.899.000

Z88 659.000

Citizen 180E 399.000
Citizen I5E 679.000
Citizen MSP40 719.000
Citizen MSP50 990.000
Citizen HQP40 1.090.000

star LC10 449.000
star LCIOC 530.000
star LC24/10 779.000
cpson LX800 499.000
cpson LQ500 749.000
nec 2200 749.000

ncc Póplus 1.570,000

Philips 12’ mono 165.000

Philips 14" mono 240.000
pbilips 14" color 510.000

Philips 14’ ega 729.000

Philips 14" s.ega 829.000

Philips VGA 880.000
Philips multisync 1.190.000

mitsubishi muliisync 1.190.000

ncc 11 1.299.000

ncc 2

A

1.499.000

ncc 3D 1.990.000

cga/hcrculcs 99.000
ega 349.000
super ega 449.000
vga 256* 529.000
vga 5/2* 629.000
madre xl 179.000
madre al 475.000
seriale 45.000
parallela 45.000
joyslik 45.000
controller bd *1 130.000
controller bd al 270.000

genhek Commodore a230l

minigen (senza regolazioni)

easygen (semiprofcssionale - con regolazioni)

digivideo

digiambo

vidcon (digitalizzatore a colori)

splittcr RGB (filtro elettronico)

modulatore aSOO
modulatore a2000

telecamera B/N

449.000

349.000

649.000
129.000

169.000

449.000
319.000

49.000

169.000

28.000

449.000

3 1/3 bulk 1.700

3 1/2 dsdd 2.200

3 1/2 bd 6.500

5 1/4 bulk 800

5 1/4 dsdd 1.300

5 1/4 bd 2.500

Vastissimo

Catalogo

Software

•.0We .

drive esterni amiga
drivi interni amiga
drive esterni alari

csp.nc 5/2* amiga
hard-disk + esp.nc 2 mega
hard-disk alari

digivideo atari

commutatore mono/color atari

219.000

190.000

349.000

249.000

999.000
1.090.000

980.000

1.800.000

29.000
190.000

119.000

AATARI
SISTEMA BASE’

alari 1040 949.000

monitor sml24 249.000

stampante ncc 2200 749.000

programma timenorks 169.000

TOTALE: 2.216.000

Questa pagina pubblicitaria e’

SISTEMA PLUS
1

atari mega 2 1.740.000

monitor sm 124 249.000

stampante laser A tari 2490.000

programma timenorks 169.000

TOTALE: 4.648.000

realizzata interamente

SISTEMA PRO '

atari mega 4 2.390.000

hard-disk 30 mega 1.090.000

monitor sm 124 249.000

stampante laser Atari 2490.000

programma timenorks 169.000

TOTALE: 6.388.000

il sistema ’PRO’ DTP Atari.

EasjData * Via A.Omodco 21/29 - 00179 Roma - 9.30:13.00/15.00:19.00 compreso sabato- METRO ’A’ Furio Camillo
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•\\M
entra in italia

con GVH

VANTAGE La potenza del 386 al prezzo del 286

• CPU Intel 80386/SX

• Clock speed 1 6 MHz

Land Mark 20.8

• Coprocessore 80387 optional

• RAM installate 1024 K

espandibili a 1 6 Mb (8+81

• Scheda video doppia

frequenza C6A MGP

• Floppy disi. 1 .2 M

11,44 M ascoltai

• Hard Disk 40 Mbyte

• Tastiera estesa a nor-

me FCC-USA

• Chiave tastiera

• Monitor monocroma-

tico iosion bianchi

Schermo piatto —
Base Swivel ir

,, i: uri
GARANTITO 1 2 mesi da GVH e MYCOMP

-m

B" 1

mm

SUMMIT Il TOP delle performance possibili ad un

coslo contenuto. Veloce e stabile nel tempo

• CPU Intel 80386/25 MHz con Cache Memory da

32K controller Intel 82385 Land Mark Test speed

40.5" • 2 Seriali + 1 Parallela on Board

• RAM 2 M espandibili a 16 Mbyte

• Coprocessore 80387 optional • 8 slot 1/0 • Sche-

da video VGA 1 6 bit • Floppy disk 1 .2 Mb 1 1 .44 Mb a-

sceltal • Hard disk 40 Mby veloce 25 ms • Tastiera este-

sa 1 01 tasti • Monitor monocroma-

tico fosfori bianchi VGA 640 « 480. Schermo

piatto. Base swivel.

. ,aititi
1

GARANTITO 1 2 mesi da GVH e MYCOMP

I

LATMCMYCOMPinoltreproduce;CXTCPU8088-2/10MHzsucard/CATECPU80286/l0MHzsucard/CATN 286CPU 80286/ 12 l6MHzsucard/CAT386CPU80386/20-25MHzsucard'

PAT 286 CPU 80286/ lOMHzsu baby /PAT386CPU80386/20-25MHzsu baby i DAT 386 CPU 80366/ 25cacheMemorysubig/ JAT0286CPU 80286/ 12- 16-20MHz su baby CVGAscheda

video VGA 8 bit / MVGA scheda videoVGA 1 6 bit / DEGAEGA 800 x 600 LEGA EGA640 « 480 / DGP CPUCGA+ MDA+HGC+ Printer /UDC controller universale per floppy / DC 2CPU controller

HI - SPEED per HD + FD / Schede 1/0 - memorie • LAN • per applicazioni civili e industriali.

Inoltre la GVH e distributrice esclusiva per l'Italia della HJC produttrice di GRUPPI DI CONTINUITÀ per computer. Richiedere catalogo.

distributore esclusivo per l'Italia

Vìa delta Selva Fescarola. 12/8 jL? Richiedete si

40131 Bologna * Ditta

Tel. 051/6346181 ra ^
Telex 511375 GVH t u.

Vla

a intestata il catalogo

Telefax 051/6346601 * Cittì

Ricerchiamo agenti

e distributori esclusivi.

Siamo presenti allo SMAU 89
Padiglione 23 - Stand D 19



G.I.C.A.
PACCHETTO DI CONTABILITA GENERALE, CONTABILITA' DI MAGAZZINO.

GESTIONE ORDINI, BOLLETTAZIONE E FATTURAZIONE. VERAMENTE INTEGRATO.

Servizi forniti. CORSI DI ISTRUZIONE E AWIAMENTO PROCEDURA, LINEA DIRETTA TELEFONICA.

G.I.C.A. E’ DISPONIBILE IN VERSIONE DOS E XENIX, ANCHE SU SYSTEM/2 IBM

PER UNA REALE MULTIUTENZA

D.M.C.
S.r.l. - S.S. Tiberina 3/bis - tel.075/851 0262-851 0463

(06011) CITTA’ DI CASTELLO (PG)

BOLOGNA DMC Via Indipendenza, 54 Tel. 051/251306 - FIRENZE DMC Via Reginaldo Giuliani, 137 Tel. 055/410726 - MODE-
NA DMC Via Albinelli, 40 Tel. 059/217272 - PERUGIA SELD UMBRIA Via G. Dottori Tel. 075/789070 - PADOVA DMC Tel. 049/45137
- RAVENNA DMC Tel. 0544/36826 - URBINO DMC Fermignano Tel. 0722/331069 - PISA DMC Via M. Z'Azeglio, 15 Tel. 050/23579
- LIVORNO ELTEL Via Firenze, 135 - BRESCIA PROGRAM SYSTEM Via Vantini, 1 Tel. 030/58433 - VARESE PROGRAM SY-
STEM Viale Piave, 8 Tel. 0332/283447 - VICENZA TESTIONI SOFTWARE ITALIA Viale Milano, 66 Tel. 0444/3221 15 - BERGA-
MO GESTIONI SOFTWARE ITALIA Via Brigata Lupi, 6 Tel. 035/224531



L’automazione d’ufficio è sinonimo

di efficienza. Il successo di un’impre-

sa, di qualunque dimensione essa

sia, spesso dipende da una giusta di-

stribuzione delle informazioni.

Una scelta importante come quella

diadottareuna rete locale IBM, può ri-

solvere ogni problemadi collegamen-

to tra funzioni aziendali, diminuendo

Reti locali

da 2 a 200 posti.
i tempi di risposta e aumentanao

l’efficienza dell’intera organizza-

zione.

Si tratti di 2 o 200 stazioni

di lavoro, il Gruppo Co-

smic non si limita a for-

nire reti locali IBM, ri-

spondenti agli standard

più diffusi di mercato,

ma offre la sua decen-

nale esperienza per

un'assistenza ed una

consulenza altamente

professionali, anche in-

tegrando prodotti diver-

si nella stessa rete.

Per una rete a misura

delle Vostre esigenze,

rivolgetevi al GruppoCosmic.

GRUPPO

COSMK
INFORMATICA DISTRIBUITA

ViaViggiano, 70-00178Roma
Tel. 06/547851 (20imeer.a )Fax5042627



I nuovi monitor NEC MultiSync 3D e

NEC annuncia i nuovi MultiSync 3D e 2A.

Una nuova dimensione della informazione visiva.

NEC MultiSync, un punto di riferimento assoluto nella tecnologia

video per computer. Oggi questo mito supera se stesso con la nuova

linea di monitors in grado di estendere ancora di più le possibilità del

vostro computer e quello che comprerete nei prossimi anni.

Visitate il rivenditore NEC più vicino: scoprirete

come sia difficile dire di no alla tecnologia NEC.

NEC, facile dire di Sì.

NEC Business Systems Italiana, Centro Direzionale MilanoFiori, Strada 6 Pai. N 1, 20089, Rozzano (MI), telefono 02/89200900, telefax 02/8240280.
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